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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS PP. XIII

LITTERAE APOSTOLICAE

DE CONSECRATIONE NOVI TEMPLI

BEATAE MARIAE VIRGINIS A SAORATISSIMO ROSARIO

AD OPPIDVM LOURDES IN GALLIIS

MEN8E OCTOBRI MDCCCCI

LEO PP. XIE.

VNIVERSIS CHRISTIFIDELIBVS PRAESENTES LITTERAS INSPECTVRIS

SALVTEM ET APO8TOLICAM BENEDICTIONEM.

Parta humano generi per lesum Christum Redemptorem
immortalia beneficia in nostris omnium animis penitus insi-

dent, atque in Ecclesia non modo memoria recoluntur sem-

piterna, sed etl.M eorum commentatio quotidie cum suavi

quodam amoris officio erga Virginem Deiparam consociatur.

Nos siquidem cum diuturnum Summi Sacerdotii Nostri spa-

tium respiciamus, atque animum ad acta Nostra revocemus,

grato et iucundo perfundimu'r consolationis sensu, conscien-

ti& earum rerum, quas auctore bonorum consiliorum atque

adiutore Deo, ad maiorem Mariae Virginis honorem vel su-

scepimus Ipsi, vel a catholicis viris curavimus suscipiendas

ac provehendas. Illud autem est singulari Nobis gaudio,

Marialis Rosarii sanctum institutum hortationibus curisque

Nostris esse magis in cognitione positum, magis in consue-

tudine populi christiani invectum: multiplicata esse Rosarii

sodalitia atque ea in dies sociorum numero et pietate flo-

rere : multa litterarum monumenta ab eruditis viris elucu-
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brata esse et late pervulgata : denique Octobrem mensemr

quern integrum Rosario sacrum haberi iussimus, ubique ter-

rarum magno atque inusitato cultus splendore celebrari. Prae-

senti autem anno, a quo suum saeculum vicesimum ducit

exordium; offlcio Nostro Nos prope putaremus deesse, si op-

portunam praetermitteremus occasionem, quas Nobis Vene-

rabilis Frater Episcopus Tarbiensis, Clerus, populusque op-

pidi Lourdes sponte obtulerunt, qui in templo augusto, Deo

sacro in honorem B. M. V. a sanctissimo Rosario, quinde-

cim construxere altaria, totidem Rosarii mysteriis conse-

cranda. Qua quidem occasione eo libentius utimur, quod de

iis Galliae regionibus agitur, quae tot tantisque Beatae

Virginis illustrantur gratiis, quae fuerunt olim Dominici

Patris Legiferi nobilitatae presentia, et in quibus prima in-

cunabula sancti Rosarii reperiuntur. Neminem enim christia-

norum hominum latet, ut Dominicus Pater ex Hispania in

Galliam profectus, Albigensium haeresi per id tempus circa

saltus Pyrenaeos, veluti perniciosa lues, Occitaniam fere to-

tam pervadenti, invicte obstiterit; divinorumque beneficio-

rum admiranda et sancta mysteria exponens et praedicans,

per ea ipsa loca circumfusa errorum tenebris lumen veri-

tatis accenderit. Id enim apte singulis singuli vel ipsi fa-

ciunt eorum mysteriorum ordines, quos in Rosario admira-

mur; ut chistianus quippe animus sensim sine sensu cum
crebra eorum cogitatione vel recordatione vim insitam hau-

riat, combibat
;
sensim sine sensu adducatur ad vitam mo-

dice in actuosa tranquillitate componendam, ad adversas

res aequo animo et forti tolerandas, ad spem alendam
>
bo-

norum in potiore patria immortalium, ad Fidem demum,
sine qua nequicquam quaeritur curatio et levamentum ma-

lorum, quae premunt, aut propulsatio periculorum, quae

impendent, adiuvandam atque augendam. Quas Dominicus r

aspirante atque adiuvante Deo, Mariales preces primus ex-

cogitavit et Redemptions mysteriis certo ordine intermi-

scuit, Rosarium merito dictae sunt : qubties enim prae-

conio angelico gratia plenam Mariam consalutamus, toties-
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-de ipsa iterata laude eidem Virgin! quasi rosas deferimus,

iucundissimam ertiantes odoris suavitatem; toties in men-

tern venit turn dignitas Mariae excelsa, turn inita a Deo

per benedictum fructum ventris gratia : toties reminiscimur

alia singularia merita, quibus Ilia cum Filio lesu Redem-

ptionis humanae facta est particeps. quam suavis igitur,

quam grata angelica salutatio accidit beatae Virgini, quae

turn, cum Gabriel earn salutavit, sensit se de Spiritu Sancto

concepisse Verbum Dei! Verum nostris etiam diebus vetus

ilia Albigensium haeresis, mutato nomine, atque aliis invecta

sectis auctoribus, novis sub errorum impiorumque commen-

torum formis atque illecebris mire reviviscit, serpitque ite-

rum per eas regiones, et latius contagionis foeditate inficit

contaminatque populos christianos, quos misere ad perniciem

et exitium trahit. Videmus enim et vehementer deploramus

saevissimam in praesens, praesertim in Galliis, adversus re-

ligiosas Familias, pietatis et beneficentiae operibus de Ec-

clesia et de populis optime meritas, coortam procellam. Quae

quidem dum Nos mala dolemus, et gravem concipimus ex

Ecclesiae acerbitatibus animi aegritudinem, auspicato obtigit

ut non dubia inde ad Nos profecta sit significatio salutis.

Bonum enim faustumque capimus omen, quod firmet augusta

tiaeli Regina, quum in sacris aedibus de Lourdes tot, ut supra

diximus, proximo Octobris mense dedicanda sint altaria, quot

mysteria sanctissimi Rosarii numerantur. Nee quidquam certe

ad Mariae conciliandam et demerendam saluberrimam gra-

tiam valere rectius potest, quam quum mysteriis nostrae

Redemptionis, quibus ilia non adfuit tantum sed interfuit,

honores, quos maximos possumus, habeamus, et rerum con-

textam seriem ante oculos explicemus ad recolendum pro-

positam. Neque ideo Nos sumus animi dubii, quin velit ipsa

Virgo Deipara, et pientissima Mater nostra, adesse propitia

votis precibusque, quas innumerae illuc turmae peregre con-

fluentium Christianorum rite effundent, iisque miscere et

sociare implorationem suam, ut, foederatis quodammodo votis,

vim faciant, et dives in misericordia Deus sinat exorari. Sic
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potentissima Virgo Mater, quae olim cooperata est caritate

ut Fideles in Ecclesia nascerentur l

,
sit etiam nunc nostrae sa-

lutis media et sequestra: frangat, obtruncet multiplices impiae

hydrae cervices per totam Europam latius grassantis, reducat

pacis tranquillitatem mentibus anxiis; et maturetur aliquando

privatim et publice ad lesum Christum reditus, qui salvare

in pe?*petuum potest accedentes per semetipsum ad Deum 2
.

Nos interea Venerabili Fratri Episcopo Tarbiensi, et di-

lectis filiis clero et populo de Lourdes benevolum animum

Nostrum profitentes, omnibus et singulis eorum optatis, quae

nuper Nobis significanda curarunt, Litteris hisce Apostolicis

obsecundare decrevimus, quarum authenticum exemplar ad

universes Venerabiles Nostros in pastorali munere Fratres,

Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, reliquosque sacrorum

Antistites in orbe catholico existentes iussimus transmitti, ut

hi quoque eodem ac Nos gaudio et sancta laetitia perfundantur.

Quamobrem, quod bonum, felix, faustumque sit, Dei gloriam

ampliflcet, et toti Ecclesiae catholicae benevertat, auctoritate

Nostra Apostolica per has ipsas litteras concedimus, ut dilectus

films Noster Benedictus Maria S. R. E. Cardinalis Langenieux
dedicare licite possit nomine et auctoritate Nostra novum tern-

plum in oppido Lourdes erectum, sacrumque Deo in honorem

B. M. V. a sanctissimo Rosario
;
ut idem dilectus filius Noster

in sollemni sacro faciendo utatur libere Pallio velut si in Archi-

dioecesi adesset sua
; utque post sacrum sollemne adstanti po-

pulo, item auctoritate et nomine Nostro, possit benedicere cum
solitis Indulgentiis. Haec concedimus, non obstantibus in con-

trarium facientibus quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris,

die VIII Septembris MDCCCCI, Pontificatus Nostri anno vi-

cesimo quarto.

A. CARD. MACCHI.

1 S. AUG. De sancta Virginitate. Cap. VI.
2 HEBR. VII, 25.



LA TEORIA DEL PUGNALE

SECOXDO IL MAZZIXI E IL GARIBALDI

I.

L'orrendo assassinio del Presidente degli Stati Uniti d'Ame-

rica, Mac Kinley, per mano delTanarchico polacco Czolgosz,

poco piii di un anno dopo quello di Umberto di Savoia, per

mano dell'anarchico italiano Bresci, rende assai opportune il

rifarci sopra il tema, che, non e molto, in queste nostre pa-

gine abbiamo trattato, col titolo: Giuseppe J/ajji'/i/, Masso-

iieria e Rirolmione. Ivi di passaggio si accennava in ima

nota al fatto del Gallenga, un addetto alia Giovine Italia, a

cui il Mazzini diede il pugnale col manico di lapixlazzoli ,

che doveva servire per uccidere Carlo Alberto
;
uccisioue che

poi and6 a vuoto per ragioni estrauee alia volonta del Gallenga.

Questo racconto, solamente accenuato, ha scandalizzato

parecchi seguaci del Mazzini, tra i quali gli scrittori del

Progresso di Lucca, i quali si rivolsero contro noi e contro

I'Esare, come rei d'avere addebitato al maestro delle rivo-

luzioni idee e propositi, alieni da lui, qual sarebbe la teoria

del pugnale.

A dire il vero, a noi piace il vedere che ai seguaci del-

1'agitatore genovese rincresca 1'udire che il loro maestro

abbia insegnato dottrine tanto funeste per la societa civile,

e quindi quasi godiamo del cruccio che essi hanno avuto

contro di noi; essendo questa una prova della loro anima

naturalmente cristiana e del buon desiderio che il loro maestro

non si sia fatto reo di tal delitto. In fatti, non si pud cou-

cepire male o delitto maggiore per una societa quanto 1'ele-

vare a principio ruccisione. fatla per autoritn prirata. d'nn
^

'-ano crvduto tiranno. Poiche, se il giudizio della tirannide
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e lasciato all'arbitrio private, puta caso d'un Armodio qual-

siasi o d'un Bruto o d'un Masaniello, o d'un Luccheni o d'un

Bresci, guai al mondo ! Costoro, condotti dinanzi ai tribunal!,

avrebbero sempre da giustiflcare il loro regicidio, e in bocca

loro sono tiranni sia un Ipparco, sia un Cesare, sia un Go-

vernatore di Napoli, sia un'Elisabetta d'Austria, sia un Um-
berto Re d' Italia. I discorsi tenuti dinanzi ai giudici dagli

ultimi due malfattori ci risuonano ancora agli orecchi, ed e

inutile riferirli.

Per questo, ripetiamo, quasi ci piace lo sdegno suscitatosi

contro di noi; benchfe ci ha sapore d' ingenuo, e ci pare il

caso di ripetere : Oh ! dignitose cosc'ienze e nette !

Perd, non basta questa buona disposizione d'animo civile

de' nostri contraddittori, ingenui o no, per cancellare i fatti r

vale a dire gl' insegnamenti veri e reali di coloro che essi

adorano quali maestri, il Mazzini e il Garibaldi. Che se tali

insegnamenti sono ora nascosti ne' loro scritti, e sono forse

ignoti ai loro scolari, essi ebbero la loro efficacia quando fu-

rono insegnati e praticati, ed hanno a' tempi nostri prodotto-

i loro frutti; essi sono semi gittati nel campo sociale che,

pure non palesi agli occhi, 1' ingombrano di erbe maligne.

Quindi la necessita di conoscerli per chi studia.

Chi sa che la conoscenza vera delle cose non ritolga alcuni

dall'esercito dell'anarchia?

Percio sarebbe a desiderare, che quanto qui ora pubbliche-

remo, si ripubblicasse anche negli Stati Uniti, affinchfe vi si

veda d'onde sieno sorte le dottrine anarchiche, i cui frutti hanno

gittato il loro gran paese in un dolore, che noi pure sincera-

mente partecipiamo ;
e vi s'impari a non eccedere negli elogi

dei Maestri di rivoluzione, che tanto gia, col magistero, con-

corsero ad insanguinare la misera Italia.

II.

Per conoscere gl'insegnamenti e la dottrina di Giuseppe
Mazzini sulTuso del pugnale, tralasciando altre fonti, dofe-
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biarao far capo a due luoghi classic! delle sue opere : uno 6

il racconto, fatto da lui stesso, dell'attentato alia vita di

Carlo Alberto, preparato dal Gallenga ;
il secondo e una let-

tera del medesimo Mazziui al Cavour, all'occasione d'un altro

attentato, vero o supposto, al figlio di Carlo Alberto, Vit-

torio Emanuele II. Curiosa coincidenza ! Umberto I che cadde

vittima del Bresci il 29 luglio 1900, pote leggere nella re-

centissima storia di faraiglia, oltre i due attentati fatti alia

sua vita dal Passanante a Napoli e dall'Acciarito in Roma,
anche quelli contro il suo genitore e contro il suo avo!

Apriarao dunque le opere del Mazzini. II maestro delle

rivoluzioni, I'apostolo piu geniale della Rivoluzione *

,

il purissimo ed audacissimo filosofo cospiratore, che primo

fece impallidire i tiranni z
,
come e chiamato ufficialmente

dalla Massoneria italiana, cosl narra nella sua propria vita :

Sul finire del 1839, mi si presento all' Albergo della Navigazione

in Ginevra, una sera, un giovane ignoto. Era portatore d'un biglietto

di L. A. Melegari, che mi raccomandava con parole piu che calde 1'amico

suo, il quale era fermo di compiere un alto fatto e voleva intendersi

meco. II giovane era Antonio Gallenga. Veniva di Corsica. Era un af-

fratellato della Giovine Italia.

Mi disse che da quando erano cominciate le proscrizioni, egli aveva

<Leciso di vendicare il sangue de' suoi fratelli e d' insegnare ai tiranni

una volta per sempre, che la colpa era seguita dall'espiazione : ch'ei si

entiva chiamato a spegnere in Carlo Alberto il traditore del 1821 e il

carnefice de' suoi fratelli...

Obiettai, come ho fatto sempre in simili casi
; discussi, misi in-

nanzi tutto cio che poteva smoverlo. Dissi che io stimavo Carlo Alberto

degno di morte
;
ma che la di lui morte non salverebbe 1' Italia; che per

assumersi un ministero d'espiazione bisognava sentirsi puro d'ogni senso

di povera vendetta e d'ogni altro che non fosse missione
;
che bisognava

sentirsi capace di stringere, compiuto il fatto, le mani al petto e darsi

vittima; che, in ogni modo, ei morrebbe nel tentative, morrebbe infa-

mato dagli uomini come assassino, e cosi via per un pezzo.

Rispose a tutto ; gli occhi scintillavano, mentr'ei parlava : non

importargli la vita; non si arretrerebbe d'un passo, compiuto 1'atto; gri-

<lerebbe: viva 1'Italia ! e aspetterebbe il suo fato
;

i tiranni osar troppo,

1 Sivista della Massoneria italiana. Roma, 1898, p. 264.
*

Ivi, 1890, p. 4.
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perche sicuri dell'altrui codardia, e bisognava rompere quel fascino;

sentirsi destinato a quello. S'era tenuto in camera un ritratto di Carlo

Alberto, e il contemplarlo gli aveva fatto piu seinpre dominatrice 1'idea.

Finl per convincermi ch'egli era uno di quegli esseri, le cui determina-

zioni stanno tra la coscienza e Dio, e che la provvidenza caccia, da Ar-

modio in poi, di tempo in tempo sulla terra, per insegnare ai despoti che

sta in mano d'un uomo solo il termine della loro potenza. E gli chiesi

che cosa volesse da me.

Un passaporto e un po' di danaro.

Gli diedi mille franchi, e gli dissi che avrebbe un passaporto a

Ticino.

Gallenga rimase la notte e parte del giorno dopo...

Giunto in Torino, s'abbocco con un membro del Comitato dell'As-

sociazione, del quale egli aveva avuto il nome da me. Furono presi

concerti. II fatto doveva compiersi in un lungo adito in Corte, pel quale

il Re passava ogni domenica, recandosi alia Cappella regia. S'ammet-

tevano taluni a vedere il Re, con un biglietto privilegiato. II Comitato

pote provvedersi d'uno. Gallenga ando, con quello, senza armi, a stu-

diare il luogo... Fu statuito che la domenica successiva sarebbe il giorno

del fatto. Allora, impauriti del procacciarsi, in quei momenti di terrore

organizzato, un arme in Torino, mandarono un membro del Comitato,

Sciandra, commerciante, oggi morto, per la via Chambery a Ginevra,

a chiedermi 1'arme e avvertirmi del giorno.

Un pugnaletto, con manico di lapislazzoli, che m''era dono caris-

simo, stava sul mio tavolino. Accennai a quello: Sciandra lo prese e parti.

Ma intanto, non considerando quel fatto come parte del lavoro

d' insurrezione ch'io dirigeva, e non facendo calcolo, io mandava per
cose nostre in Torino un Angelini nostro sotto altro nome. L'Angelini,

ignaro del Gallenga e di ogni altra cosa, prese alloggio appunto nella

via dove stava, .in una cameretta, quest'ultimo. Poi, commettendo im-

prudenze di condotta, fu preso a sospetto; tornando a casa la vide in-

vasa dai carabinieri; tiro di lungo e si pose in salvo.

II Comitato, udito che a due porte da quella del regicidax
erano

scesi i carabinieri e non sapendo cosa alcuna deH'Angelini, argomento
che il Governo avesse avuto avviso del progetto e fosse in cerca del Gal-

lenga. Percio lo fece uscire di citta, lo avvio a una casa di campagna
fuor di Torino, dicendogli che non si poteva tentare quella domenica,
ma che, se le cose si vedessero in quiete, lo richiamerebbe per un'altra

delle successive.

Una o due demeniche dopo mandarono per lui
;
non lo trovarono

piu. Era partito, ed io lo rividi in Isvizzera '.

1 G. MAZZINI, Opere, vol. Ill, pp. 340-343.
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m.

Ecco il primo documento, che manifesta la mente del

Mazzini sulla teoria del pugnale. In esso, e vero, egli non

si palesa per mandante diretto dell'uccisione di Carlo Al-

berto, ma fautore e complice si.

In fatti, le obiezioni che fece al Gallenga non furono

come di chi abborre per principio da quel delitto, ma sola-

mente come di chi scorge 1'inutilita di esso. Anzi insinua

di piii che 1'uccisione poteva farsi (la chiama eufemistica-

mente ministero di espiazione );
solo dice che per farla,

bisognava sentirsi puro d'ogni senso di povera vendetta .

Di piii, giunse perflno a dirsi convinto del doversi eseguire

I'alto fatto , aggiungendo : II Gallenga fin\ per con-

vincermi che egli era uno di quelli esseri, le cui delibera-

zioni stanno Ira la coscienza e Dio e che la Provvidenza

caccia, da Armodio in poi [ossia dal quelFassassino in poi]

di tempo in tempo sulla terra, per insegnare ai despoti

[trucidandoli, s'intende] che sta in mano d'un uom solo il

termine della loro potenza .

Convinto che fu, gli diede mille franchi
; gli diede il pu-

gnale, quel pugnale che gli era dono carissimo
,
e cui egli

aveva sullo scrittoio, non certo per uso di nettarsi i denti
;

glielo diede qual capo riconosciuto della Giovine Italia, e

come colui al quale il Gallenga era ricorso flducioso di con-

siglio e di aiuto.

Or in tutto ci6, ci pare che vi sia abbastanza per dire

che il Mazzini approvasse, insegnasse e favoreggiasse la teoria

del pugnale, e in particolare il regicidio di Carlo Alberto.

IV.

II Mazzini, e vero, in altri passi delle sue opere, distingue

la teoria del pugnale dal fatto del pugnale. Questo lo dice

necessario in certe condizioni, quella asserisce di non am-

mettere.
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Ma ogni mediocre filosofo 6 in grado di giudicare la con-

traddizione di tali termini, poiche un fatto che talora si

giudica necessario e giusto, e appunto una teoria.

Apriamo anche qui le Opere del Mazzini.

Ivi leggiamo, che quando Daniele Manin, amico del Maz-

zini, nel 1856, in una lettera pubblica, insiste sulla neces-

sita per il partito mazziniano di separarsi pubblicamente e

solennemente dalla teoria del pugnale ,
se volesse riu-

scire nell'impresa patria *, G. Mazzini protest6, e vero, che

il partito , collettivamente, aveva respinto sempre e re-

spingeva la tentazione tremenda che i padroni ,
cioe le

autorita, i monarchi ed i governi, ci porgono ,
come egli

diceva 2
;
ed aggiunse :

La teorica del pugnale non ha mai esistito in Italia
;

il fatto del

pugnale sparir& quando 1'Italia avra vita propria, diritti riconosciuti e

giustizia. Oggi io non approvo, deploro
3

.

Ma dichiard d'altra parte non consentirgli il cuore di

condannare risolutamente 1'uso pratico del pugnale contro i

tiranni, e riporta in disteso e con parole persuasive le ra-

gioni per le quali 1'uso pratico del pugnale gli appare non

solamente esplicabile, ma pure relativamente giustiflcato e,

in certe condizioni, lodevole. In fatti, tra le altre cose, scrisse :

Se per teorica del pugnale intendete il linguaggio di chi grida
a una gente schiava, senza patria, senza bandiera... Sorgete, morite

o spegnete; voi non siete uomini, ma arnesi adoprati a beneplacito

dello straniero
;
non siete popolo, ma razza diseredata di servi sprez-

zati, quanto piu guaite ;
non siete Italiani, ma Israeliti, Paria, Iloti

d'Europa... Primo, unico vostro debito e farvi uomini, cittadini
;

ogni educazione comincia da quello ;
nessun progresso puo iniiziarsi

da chi non e: sorgete dunque estate. Sorgete tremendi a quanti v' attra-

< versano, in nome della forza brutale, le vie che la Prowidenza v'in-

segna [per la bocca di Mazzini, ispirato da Dio !
]; sorgete sublime-

mente feroci. Se i vostri oppressor! vi hanno disarmati, create le armi

1
Id. IX, 65* sg-., 129. [La stelletta indica una pagina della pre-

fazione],
*

Id. IX, 135.

3 Id. IX, 136.
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a combatterli: vi siano strumenti di guerra i ferri delle vostre croci,

i t-hiodi delle vostre officine, i ciottoli delle nostre vie, i pugnali che

la lima pu6 darvi . (
Ricordare Luccheni, 1'assassino dell'Iinperatrice

Elisabetta <!' Austria, il quale infatti colla lima si aggiust6 1'arina, colla

quale stilett6 la sua vittima augusta. ) Conquistate colle insidie, colle

sorprese, le armi colle quali lo straniero [owero 1'oppressore] vi toglie

< onore, sostanza, liberta, diritto e vita. Dalla daga dei Vespri al Basso

di Ha I ilia, al coltello di Palafox, benedetta sia nelle vostre mani ogni

cosa che pub distruggere il ncmico ed emanciparvi . Quel linguaggio

e mio e dovrebbe essere il vostro. L'arme che uccise Marinovich, nel

vostro arsenale, inizio 1'insurrezione, della quale accettaste la direzione

in Venezia; e fu arme di guerra non regolare, come quella cbe trafisse

in Roma, tre mesi prima della Repubblica, il ministro Rossi '.

In questo: nell' insana, incessante, efferata persecuzione contro

il pensiero, contro i menomi atti sospetti, contro le sostanze, contro la

vita di quanti sono rei o creduti rei d'affetti al paese ;
nel bastone fatta

legge...; nell' irritazione febbrile generata dai precetti e da uno spio-

naggio sfrontato; negli odi educati dalle denunzie pagate... ;
nell'assenza

d'ogni educazione popolare; nel disprezzo forzato d'ogni istituzione esi-

stente; neH'impossibilita di trovar giustizia contro i soprusi degli oppres-

sor!
;
nello sprezzo della vita, conseguenza inevitabile d'ogni incertezza

del "Ionian i : in una condizione di cose che non poggia se non .sull'ar-

bitrio del potente... vive la teorica del pugnale *.

Si crederebbe sentire un anarchico moderno, giustificantesi

per un suo misfatto innanzi d'un tribunale. E di fatto questo

& il linguaggio tenuto poc'anzi negli Stati Uniti dalTanarchico

Most, in un suo articolo, per encomiare I'assassinio del Pre-

sidente Mac Kinley, eseguito dal compagno Czolgosz ;
articolo

che gli 6 valso 1'arresto e gli varra una severa condanna.

Queste e simili ragioni addussero dinanzi ai giudici tutti

i recenti regicidi, dal Luccheni al Bresci. Quindi o si deve

assolutamente e sempre negare che un private si faccia giu-

dice ed esecutore di giustizia (anche per la ragione che ognuno

potrebbe giudicar tiranno chi non e) o si concede a tutti. n

distinguere non vale. E qui appunto 6 il gran guaio della

nostra moderna societa, specialmente italiana. I fondatori ed

i capi di essa hanno voluto fare distinzione : approvare, cioe,

1 G. MAZZINI, Opere, IX, p. 131 seg.
*

Ivi, IX, p. 134.
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1'uso della violenza in alcuni (con pugnale o bombe che siano)

anzi li hanno perfino glorificati con monument!, e poi ora

vorrebbero negarla ad altri. II fatto del pugnale, dice il

Mazzini, sparird, quando I'Italia avra vita propria. Cosi

dissero tutti gli altri, che si gloriano di esser discepoli del

gran fllosofo cospiratore .

Ma, di grazia, chi chiudera nuovamente la cateratta del

torrente, quand'ella e aperta, e quando esso con forza irre-

sistibile si precipitera a basso? II Luccheni, rAngiolillo, il

Bresci ed altri hanno creduto di fare quel che hanno fatto

il Milano, I'Orsini, 1'Oberdank, il Crispi *,
il Gallenga. Ba-

stera forse la volonta del Mazzini ad arrestare un sasso che

si e fatto rovesciare da un pendio ? Bastera il suo volere ad

impedire che un seme germogli, una volta ch'esso e stato

messo sotterra? Che se poi si fossero onorati con busti e monu-

menti gli autori di quegli alti fatti
;
se si fossero detti

eroi e martiri
,
come impedirete che altri non ne se-

gua gli esempi e non metta in pratica quelle dottrine, per

diventar forse anch'egli domani un eroe ed un martire?

No, dite voi
;

il fatto del pugnale sparird, quando
I'Italia avra vita propria.

Ma, com'e allora che non e sparito? Eppure F Italia

ha vita propria da un bel pezzo, e Umberto I era il se-

condo de' suoi Re. Dunque era una falsa profezia la vostra.

Peggio poi sarebbe, se quest'Italia dalla vita propria non fosse

ancor venuta.

V.

Ma il fllosofo cospiratore va innanzi. Oltre ad ammet-

tcre implicitamente la teoria del pugnale, I'ammette anche

esplicitamente ; e si tratta, nientemeno, di regicidio e tiran-

nicidio.

Ne discorre il Mazzini in una lettera al Cavour, nelToc-

casione dell'accusa, lanciata contro di lui dall' istesso Cavour,

1 E noto che il Crispi modello le bombe da esplodersi contro il Re
di Napoli.
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sulla minacciata vita di Vittorio Emanuele II. In quella tre-

menda lettera, che trovasi nel volume X delle sue Opere, il

Mazzini propugna apertamente la teoria del pugnale ;
e la

propugna, come sempre suole, con apparato filosofico.

A due si riducono i suoi argomenti o meglio sofismi. II

primo, in sentenza, 6 cosl : Quando non vi sono tribunali,

ognuno si pud costituire giudice ed esecutore di giustizia. Ma
in Italia (prima della gloriosa breccia) non vi erano tribu-

nali, o erano come se non fossero. Dunque ognuno poteva

uccidere un Re o capo di Governo. Checche sia della prima

proposizione del sillogismo, la falsita della seconda 6 evidente.

Molto piii poi se si pensa che giudice di quel fatto e co-

stituito un qualsiasi audace, che brandisca 1'arma e sia pronto

a sacrificarsi alia morte.

Ecco le parole di lui:

Cio che rende illegale, immorale, colpevole nell' individuo il ri-

chiamarsi alle forze proprie per combattere cio ch'ei crede ingiustizia,

6 1'esistenza d'un terzo eleraento, d'un terzo potere, d'.un arbitro tra

1'ingiusto e lui. Dove questo elemento intermedio non esiste; dove la

coscienza di tutti non ha pju voce, direte all'oppresso : dacchfe non

esiste tribunale a cui tu possa richiamarti, soggiaci ;
1' ingiusto ha

vinto? La coscienza dell' individuo, che sente il proprio diritto e

trova in s6 il coraggio per tentare a riconquistarlo ad ogni patto, vi ri-

spondera sempre, d'epoca in epoca : dacche la societa e impotente a

tutelarmi contro 1'oppressore, i suoi diritti, i diritti dell'umanita con-

culcata vivono in me, e me li assumo .

O legge o guerra; e vinca chi puo. Dove ogni vincolo e spezzato

tra la legge e gli uomini d'uno Stato, ogni forza e santa che s'ado-

pera, per qualunque via, a riconnettere gli uni con 1'altra. Dove e rotto

1'equilibrio, fra la potenza d'un solo e la potenza di tutti, ogni indi-

viduo ha diritto e missione di cancellare, potendo, la cagione del vizio

mortale e rtetabilir I' equilibria. Davanti alia sovranita collettiva il cit-

tadino tratta riverente la propria causa; davanti al tiranno sorge il ti-

rannicida.

E fatto, non teoria
; legge di logica inesorabile, non sistema di

ingegni irrequieti e sovvertitori. E se questa logica non balenasse tratto

tratto subita, onnipotente, attraverso la tenebra che la tirannide stende

fra 1'uomo e Dio, la tirannide, come gli ultimi impcratori di Roma,
farebbe sfe stessa Dio. II lampo del ferro tirannicida rompe quella te-

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1231. 2 23 settembre 1901.
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nebra e rivela alle attonite incodardite migliaia che il tiranno davanti

a cui piegano non e Dio, ma un idolo di delitto e di menzogna. L'uomo

che vibra quel ferro & una incamata, tremenda negazione della tirannide.

Ei dice, spegnendo e morendo, all'umanita :

Quel violatore della vita universale pensava d'essere superiore

alia legge : ei non era che fuor della legge. Ei s' illudeva a credere

d'aver sotterrato giustizia e coscienza, perche alcune migliaia di pre-

toriani e molte di vili gli si assiepavano intorno difensori e schiavi
;

egli stimavasi forte perche s'era ricinto di patiboli e di spie. lo ho

provato a lui e all'umanita, che la punta d'un ferro di libero vale

tutto quel corredo di forza, e basta a sperdere i satelliti e a ridestare

a vita gli schiavi.

E perche questo e il senso segreto del tirannicidio, gli uomini r

come salutano il nembo purificatore d'una atmosfera corrotta, salutano

e salutarono il tirannicida comunque accumuliate, Voi, Signore, ed i

vostri
[il

Cavour e i Ministri] sofismi a infamarlo e leggi a punirlo

siccoine il rivendicatore dell'eterno diritto; e ripeteranno pur sempre com-

mossi la vecchia canzone d'Armodio
;

e cercheranno tra gli antichi

marmi, a spiarle, riverenti, le sembianze di Bruto
;
e scriveranno, quasi

mallevadori della giustizia del fatto, i loro nomi sui muri della cappella

di Guglielmo Tell
;
e tramanderanno, rispettando, ai posteri i nomi di

Milano e d'Orszm "...

Ecco non solo ammesso, con apparato di sofista e di retore,

il regicidio, ma altresi dichiarati degni di eterna memoria

tutti i regicidi, che narra la storia antica e moderna.

E ad un tale uomo 1' Italia legale sta discutendo di innal-

zare in Roma un monumento, di cui, come pegno, & il busto

che gia sorge in Campidoglio ! !

n secondo argomento o sofisma e press 'a poco cosl : In

guerra si pu6 uccidere il nemico. Ma in Italia (prima che

fosse adunata sotto lo scettro sabaudo) tra Sovrani e sudditi

era guerra. Dunque i sudditi potevano uccidere i Sovrani.

Anche qui 6 palese la falsita della seconda proposizione del

sillogismo, in ispecie la parte sottintesa, cio6 che ogni capo-

popolo audace possa farsi giudice ed esecutore di giustizia.

Ecco nuovamente le sue parole:

Fra il tiranno e 1'oppresso non e guerra naturale, continua? Guerra

bandita fin da quando il prirno Martire d'una Patria calpestata, del di-

1 G. MAZZINI, Opere, X, p. 48-52.
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ritto violate, gett6 il guanto dellVtcnia sfida dal patibolo all'oppres-

sore? Finche... io vi vedro inerti e muti ad ogni delitto coronate

di successo, e senza ardire a dire una sola volta in nove anni all' in-

vasore (francese) in Roma: in nome del diritto italiano, ritirati da quella

irrra che non e tua : io vi creder6 ipocriti e nulla piu '.

Voi (Cavour) potete, imposturando terrori che non sentite,... carpir

voti di fiducia e concession! codarde
;
ma non potete togliere a noi gli

afTetti delta crescente generazione, a me la coscienza d'ottener fede

quando io dico : Spegnere una vita di contadino o di re poco monta

c in virtu di teoriche e d'espiazione, di vendetta o castigo, e delitto.

Spegnere il tiranno, se dalla sua morte dipenda 1'emancipazione di un

popolo, la salute dei milioni, e fatto di guerra, e se 1'uccisore e

i puro d'ogni altro pensiero e pone la vita in ricambio virtu *.

Voi potete, s'ei [il tirannicida] non riesce, oltraggiarlo ;
ma i po-

steri gli porranno la corona del Martire. S'ei riesce, Io saluterete, voi

pure : Liberatore ed Eroe 3
.

Santa e G. Mazzini aveva gia scritto nel 1856 contro Manin
- santa e nelle mani di Giuditta la spada che tronco la vita ad Olo-

ferne
;
santo il pugnale che Armodio incoronava di rose

;
santo il pugnale

di Bruto; santo Io stile del siciliano che inizio i vespri: santo il dardo

di Tell. Quando dove ogni giustizia & morta,... un uomo puro di odio e

d'ogni bassa passione, e per sola religione di Patria e dell'eterno diritto

incamato in lui, si leva in faccia al tiranno e gli grida : Tu tormenti

i milioni dei miei fratelli; tu contendi loro cio che Dio decretava per

essi; tu spegni i corpi e corrompi le anime; per te la mia patria ago-

nizza ogni giorno ;
in te fa capo tutto un edifizio di servitu, di disonore

e di colpe: io rovescio quell'edifizio, spegnendoti ,
io riconosco in

quella manifestazione di tremenda uguaglianza tra il padrone dei mi-

lioni e un solo individuo, il dito di Dio. I piu sentono in core, come

io sento. Io Io dico 4
.

Mazzini Io dice. Basta, quindi, a chi vuol saperlo, che

egli insegna il regicidio e che ammette la teoria del pugnale.
La nostra tesi e provata.

Speriamo che dal detto seguano questi due buoni effetti.

Primo che nessuno si scandalizzer piu d'ora innanzi se altri

narri storicamente quel che il Mazzini ha insegnato. Pur

troppo, siamo a questo in Italia, che e quasi impossibile

narrare secondo veriti la recentissima storia. Tanto vive

1
Ivi, p. 52-54.

Ivi, p. 58.

8
Ivi, p. 54.

4
Ivi, IX, p. 137.
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sono ancora le passion! e le ire di parte ! Secondo, che per-

suaso piii d'uno delle fallacie degli argomenti del Mazzini

(involti e imbalsamati in forme rettoriche e demagogiche) si

ritragga dairaramirare il maestro delle rivoluzioni e I'apo-

logi&ta.del regicidio. E a dirla schietta, i primi che dovreb-

bero ritrarsi sarebbero i reggitori della cosa pubblica, al-

meno per non istare in contraddizione con se stessi, avendo

essi annoverato tra i delitti 1'apologia del regicidio.

VI.

Per dire ora ci6 che insegnasse il Garibaldi sulla teoria

del pugnale, ravvecturiere nizzardo cred6 anche d'esser di-

spensato da certe forme filosofiche, onde il Genovese involse

la stessa teoria. II Garibaldi precede piii spiccio e piii vil-

lanamente, secondo il solito
;

il Garibaldi, diciamo, 1'altro

prototipo della Massoneria italiana, che nella Rivista offi-

ciale della setta e detto costantemente il cavaliere dell'uma-

nita 1

,
il campione dell'umanila 2

, I'arcangelo del di-

ritto 3
,

il supremo decoro del genere umano 4
.

Or egli nella sua opera / mille cosi apostrofa i Sovrani

europei e i sacerdoti del Cristianesimo, vale a dire i rap-

presentanti dell'autorita civile e religiosa nel mondo inci-

vilito. II linguaggio villano e plebeo svela 1'anima rivolu-

zionaria ed anarchica del Nizzardo.

Ed eccomi ancora a trattare del pugnale, quantunque mi ripugni [?}

ricominciare con tale terribile argomento. E perche dunque vi costituite

tiranni ? Perche da secoli questa mia terra deve servire di lupanare
a quanti malandrini porta 1'Europa ? Perche essi vengono a mangiarci
i frutti, a beverci il vino, che costarono il sudore della nostra' fronte?

Perche? Perche? arrossisco nel pensare a tanti altri perchb, che solo

il pugnale pud vendicare. E voi, amabili ed umani dominatori del-

1'Occidente e del Settentrione, quali armi avete concesso ai vostri Iloti

italiani, perche non dovessero servirsi d'un ferro per vendicare un ol-

traggio od un disonore?

Oggi ancora, ladroni spudorati, voi infestate le nostre terre, che

1 Rivista della Masson. Hal.
,
1885 p. 162

; 1899, p. 259.
2
Ivi, 1889, p. 170.

3
Ivi, 1891, p. 149

4
Ivi, 1899, p. 172.



SECONDO IL MAZZINI E IL GARIBALDI 21

tcnctc a ruba da varl secoli... Ditenii voi, se piu legali sono i vostri

i'urii c It- vostre violenze, od il ferro italiano che qualche volta segna

le vostre schifose fisonomie ? Ditenii s'eran legali i vostri assassin! com-

messi contro i Messic-Hiii..., contro i Veneti, i Bassi, i Ciceruacchi...,

tutti oiK-sti. tutta gente di cui piu valeva un capello, che tutta 1'anima

vostra, carneflci del genere umano !

t E verra un giorno in cui 1'Italia, purgata dei suoi Tersiti e dei

suoi impostori [i preti], che 1'addormentano e la corrompono, vi trattera

non piu coi guanti bianchi, come siete usi ad esser trattati in questo

sventurato paese, ma da assassini vi trattera, come siete impiegando
i me/zi che adoperano i popoli per redimersi da tiranni e da ladri, cioe :

pugnale, fuoco, veleno.

E non fate cipiglio, signori vermi della societa umana, a tali felici

auguri per il mondo, poiche grassi, pistagnati, indorati come siete, siete

piunocivi dell'insetto, che rode le radici della pianta alimentaria e dell'av-

velenatore rettile, che uccide quasi istaiitaneamente 1'umana creatura '.

Queste arringhe rimbombanti e grossolane del Garibaldi

contro le autorita e le classi dirigenti, e i suoi suggerimenti

appassionati quanto all'uso del pugnale ,
.del fuoco e

del veleno sono gia tanto anarchiche, che gli arnachici

stessi del volgo piu rozzo e delle classi piu basse della so-

cieta avrebbero pena di superare nella crudelta dei senti-

menti e nella violenza del linguaggio 1' arcangelo , proto-

tipo dei Massoni italiani e 1' idolo dell 'Italia moderna, la quale

crede benfatto innalzargli un raonumente sul Gianicolo.

II piu meraviglioso si e il vedere i giudici e gli avvocati

della legge (ossia i rappresentanti di quello stesso Stato che

decreto Tapoteosi dell'avventuriero e del rivoluzionario per

eccellenza) declamare con eloquenza nelle sale della giustizia

contro i regicidi e gli omicidi. Meraviglioso, diciamo, non

per se stesso (poiche e giusto che la societa adoperi tutta la

sua forza contro ogni omicida) si bene rispetto alia logica ed

ai principii lodati e canonizzati nel Mazzini e nel Garibaldi.

Direte: Ma il Mazzini e il Garibaldi parlano dell'uso

del pugnale nel carapo politico.
+ Al che si risponde. Per

trasformare .le dottrine sediziose di costoro in dottrine anar-

chiche basta trasportarle dal campo politico al sociale. II che

e piu facile di quel che si crede, bastando mutar materia nel-

1'applicazione de' principii.

1 G. GARIBALDI, / mille, 1874, pp. 45-47.
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In fatti, non potra essere inesso in dubbio che le question!

sociali hanno per 1' immensa maggioranza degli uomini una

importanza piu grande, che le question! politiche e nazionali.

Ci6 che importa per essa non e se viva sotto la Repubblica

o la Monarchia, sotto un Re della Casa di Este o un altro

della Casa Borbone, nell'Italia unita o nel regno di Napoli,

o nel ducato di Modena. I desiderii del popolo reale si

concentrano in ci6, che 1'ordine pubblico sia mantenuto e

ramministrazione degli affari pubblici diretta in modo che i

suoi interessi, tanto morali e religiosi, quanto economici e

sociali, siano difesi e guarentiti al meglio possibile. Le aspi-

razioni politiche e nazionali, per quanto le fazioni po-

litiche e nazionali, nell' interesse del partito, si sforzino di

eccitare la parvenza contraria, non commuovono il popolo

reale
,
se non in quanto questo, o guidato dal proprio pa-

rere, o, ciocch6 occorre piu spesso, dai suggerimenti de' capi,

suggerimenti nel piu dei casi falsi e ingannatori, li crede

uniti coi suoi interessi dell'ordine morale, sociale ed econo-

mico. A proporzione dell'importanza piu grande delle question!

sociali, anche il diritto del popolo e dei singoli suoi membri di

occuparsene, e di impiegare i mezzi piu acconci ed efficaci alia

loro giusta ed equa soluzione, dovra essere reputato piii sacro.

Percid i seguaci delle teorie mazzinianee altri partiti loro affini

non hanno il diritto, e neanche la piii piccola sembianza di di-

ritto, (secondo i loro principii, s'intende) di negare o di see-

mare agli altri quella liberta del pensiero e dell'azione, che essi

vogliono per s& stessi e per il conseguimento del loro ideale.

Non hanno dunque nessun diritto di togliere tale libertk agli

uomini del popolo, nella deflnizione e nella conquista del-

1' ideale, che essi, a loro volta, si scelgono per mezzo del loro

Pensiero e sulla base della loro Fede .

Ci6, diciamo, (intenda bene il lettore) affinchfe tutti toc-

chino con mano quali tremende conseguenze derivino dalle

teorie mazziniane e garibaldine sopra esposte, ed affinche

tutti veggano che non basta disapprovare le conseguenze se

non si disapprovino i principii, secondo la nota massima :

Muta antecedentia, si vis vitare sequentia.



DOVERI DEI CATTOLICI IN ITALIA

NELL'ORA PRESENTE

I.

L'articolo, che noi dedicavamo a questo stesso importan-

tissimo tema nel nostro Quaderno 1229 pel 7 dell'andato

settembre, mirava ad infiammare vieppiii i cattolici italiani

nell'azione, gia da essi con nuovo vigore in quest! ultimi

tempi intrapresa, a vantaggio delle classi popolari e special-

mente delle classi lavoratrici
; giacche non trattavasi per ve-

rit& di far cose assolutamente nuove, ma si di dar sempre

maggiore impulso ed estensione a quelle che I' Opera dei

Congressi aveva piu e piii volte inculcate, conforme al de-

licato ufficio di direzione suprema del movimento demo-

cratico cristiano, coufermatole dalla flducia dell'Augusto Pon-

teflce anche nell'Enciclica Graves de Communi.

Di vero, oltre a mantenere e rifiorire tante altre oppor-

tunissime istituzioni quali, ad eseinpio, casse rurali, casse

operaie, banchi di credito, societa di assicurazione, di inutuo

soccorso e cooperative di consumo, qua e cola in molti luoghi

da lungo tempo stabilite dai varii Comitati dell' Opera, piu

racentemente fu posto mano a far sorgere tra i cattolici Uni-

versita popolari, Unioni professionali, Leghe cattoliche del

Lavoro, delle quali il merito va principalmente ascritto allo

zelo che cosi la Presidenza generale ed i Comitati regional!

e dioccsani, come il IP Gruppo di Economia cristiana resi-

dente a Bergamo spiegarono con Circolari, Adunahze, Confe-

renze, ed altri modi di propaganda tranquilla ma efficace,

coadiuvati dalle altre Associazioni e in particolare dalla piu

antica di tutte quella della Gioventu Cattolica Italiana, che

con lettera del 2 giugno eccitava calorosamente tutti i suoi

Circoli ad un nuovo risveglio di attivita in piena armonia
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coll' Opera del Congressj. Ricorderemo soltanto le Circolari

inviate dopo 1'Adunanza plenaria del Comitato permanente,

seguita in fin d'aprile a Bologna, e caldeggianti la istituzkme

di Union! professional! tra lavoratori e padroni cattolici
; poi

1'invio fatto dal 11 Gruppo di Statuti e moduli per le Union!

professionali medesime; e la nuova Circolare del 21 luglio

mandata dal Presidente dell'Opera del Congressi Conte Paga-

nuzzi. In questa il benemerito Presidente, rallegrandosi del-

1' incremento preso dall'azione popolare cattolica o demo-

cratica cristiana, giusta le norme della Enciclica Graves de

Communi, nota con singolar compiacenza svolgersi tale azione

quasi dappertutto dietro 1'impulso e colla direzione dell'Opera

dei Congressi: vuole pero che nell'anno corrente si moltipli-

chino le adunanze diocesane e regional!, all' intento soprat-

tutto di rinvigorire quell' azione, la quale deve starci tanto

a cuore; e conchiudendo, inculca la massima praticissima,

savissima, non mai abbastanza ripetuta, che il frutto vero e

durevole della nostra azione dipende specialmente dal nostro

lavoro Concorde, intelligente, sistematico, continuo e soldo

ad ogni prova.

Cosl in varie regioni sorsero anche le cosi dette Leghe
cattoliche del lavoro come contrapposto alle Camere del la-

voro, di solito inquinate di socialismo e governate a talento

di deputati e conferenzieri socialisti. C!6 nonostante le Ca-

rnere del lavoro godono visibilmente della protezione del

Governo, laddove le Leghe cattoliche debbono ad un tempo
sostenere 1'urto terribile dell'organizzazione socialistica e

soggiacere ad aperte angherie dell'autoritk politica, la quale

piu d'una volta ha gia dimostrato voler seguire due opposti

sistemi, secondoche trattisi di socialisti o di cattolici : quello

della piu sconfinata liberta, riguardo ai primi, e della repres -

sione eziandio ingiustificata, rispetto ai secondi.

II.

Non vi e bisogno di sciupar tempo in discorsi quando par-
lano i fatti

;
fatti noti e giudicati gia, nonch& dalla stampa, da
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tutta la gente onesta. Lasciaronsi per mesi intieri in mezza

Italia nabissare a lor posta moltitudini di scioperanti con-

tadini ed operai ubbidienti alle Camere del lavoro, senza loro

opporre effettiva resistenza (tranne che aBerra), anche quando
con aperte ingiustizie e violenze danneggiavano o minacciavano

la proprieta e violavano la liberta del lavoro
;
ma bast6 che

pochi contadini ascritti alle Leghe cattoliche, in alcune bor-

gate di Lombardia, dessero segno d'insorgere a tutela dei

proprii diritti, sia pure con qualche eccesso che noi certo

riproviamo, perche guardie di questura e carabinieri e sol-

dati a piedi ed a cavallo fossero lanciati a dar loro la caccia

e ad ammanettarli come sovversivi e ribelli.

Intanto una guerra selvaggia di calunnie, d'insulti e di

bestemmie muovevano a quelle Leghe cattoliche i giornali

di parte socialista
;
e non paghi delle botte di carta, i socia-

listi scendevano anche alle vie di fatto, vendicandosi a Ge-

nova degli operai della Lega cattolica, che non aveano ade-

rito allo sciopero del Porto, col gittarli sul lastrico *

;
e qui a

Roma con intimidazioni, schiamazzi e subdole mene impe-

dendo la liberta del voto dei pastai e mugnai inscritti alia

Lega cattolica, per gridar poi nei giornali loro la grossa

bugia, che questa erasi voluta ingerire ad ogni costo nello

sciopero e gli scioperanti non 1'avevano voluta.

L' Osservatore Romano e la Voce della Verita misero,

circa questo ultimo fatto, le cose al loro posto, traendone

argomento ad incoraggiare i cattolici nella via intrapresa;

e ci piace ricordar qualche tratto di un articolo della Voce

intitolato: Guai ad indietreggiare ! L'autorevole foglio ro-

mano dice cosl :

Sia pure che da principle trovi ostacoli, da parere anche insor-

montabili, 1'azione cristiana. Sia pure che essa trovi tutt'altro che spia-

1 Merita di essere letto 1'opuscolo diffuse dalla Lega cattolica ge-
novese del lavoro, intitolato : La veritd sullo sciopero di Genova, ove e

posto in sodo che 1'opera della Lega cattolica fu prudente, saggia, do-

verosa e pacificatrice, e ad essa massimamente si deve la cessazione fe-

lice del gravissimo sciopero; laddove i socialisti, oppriraendola, nou
fecero che disfogare una volta di piu i loro istinti irreligiosi e brutali.
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nata la via a condurre le plebi operaie alle viste ed alle deduzioni

dello stesso Pontefice, e del chiamati a parte della sollecitudine pasto-

rale. E necessario e sufficiente che i buoni non indietreggino innanzi

alle difficoltd, che sono di varie specie.

E determinate con vivo linguaggio le difficolta di sostanza

e quelle di forma, per gli errori ed i pregiudizii, onde i tristi

hanno imbevuto le plebi, e per la sfrenatezza, massime dei

socialisti, ai quali ogni villanla e prepotenza e lecita l

,

prosegue :

Contro tutte queste audacie e difficolti che abbiamo esposte, oc-

corre sangue freddo, coraggio e costanza : soprattutto costanza. L'azione

cattolica ha da conquistare il terreno a palmo a palmo, a quella guisa

che 1'idea e le pratiche cristiane trionfarono, a poco a poco, degli osta-

coli, che parevano insormontabili, del paganesimo, piu che colle dot-

trine, entrato a presiedere alia intimM della vita, pervadendone tutti

gli atti anche minimi, privati e pubblici. L'azione cristiana popolare,

secondo la mente e 1'anima del nostro Santo Padre, ha da ricristianeg-

giare il mondo, superando oltre alia potenza e il fascino dei vecchi

errori, anche dei moderni sorti in contrasto con la perfezione della

legge evangelica. I mezzi per riuscire nell'impresa sono approntati con

efficacia, merce aiuti sovrani invincibili, dato che le cause seconde non

si rifiutino di adoperarli....

Guai a mostrarsi timidi, o scoraggiati, o a volgersi indietro per

opinione di forza maggiore negli avversarii. Sarebbe un moltiplicare

ed accrescere 1'opinione della loro forza, la quale, se e prudente rico-

noscere grande, sarebbe stoltezza reputare insuperabile.

1 Alcuni caporioni piu intellettuali del socialismo italiano hanno co-

minciato a capire che la strada delle brutali insolenze seguita in gene-
rale dai compagni e troppo pericolosa : si posero per6 ad insegnare ai

loro un po' di galateo, e il Turati non solo disputa col Ferri sostenendo

contro di lui, che i socialisti deputati alia Camera devono essere mini-

steriali, ma fa altresl alle sciabolate col volgo dei socialisti che non

vuole adattarsi alle leggi della buona creanza. E lo spalleggia il Treves,

il quale separa addirittura dal socialismo di buona lega quei che egli

chiama i follaiuoli, ossia la feccia sociale. II socialismo della Lotta di

classe e tutto il contrario del socialismo comune della folia, anzi della

teppa, che vilipende gli onesti, diluvia di epiteti e di parolacce, urta

le guardie di pubblica sicurezza, insulta i vecchi e i moribondi, inter-

prete di tutte le violenze, di tutte le brutalita, che simulano il coraggio
e celano 1'organica vigliaccheria . Cosi il Treves. Ma indarno si trava-

gliano costoro ad ottener 1' impossible.
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E conchiude stupendamente :

L'azione cattolica popolare e 1'incubo dei sovversivi delle leggi

divine ed umane. Le intemperanze contr'essa e contro i suoi apostoli

sono il segno della efficacia intrinseca ed estrinseca dell'idea cristiana

rinverdita, secondo le circostanze e i bisogni dei tempi, da Leone XIII.

Essa non puo fallire allo scopo, come non falll allo scopo 1'opera della

Redenzione, soltanto che i suoi apostoli si mostrino degni della mis-

sione affidata ad essi dal Vicario di Gesu Cristo *.

m.

Degni dunque della missione nobilissima loro affidata dal

S. Padre, di sollevare le lacrimevoli sorti della parte piu la-

boriosa e benemerita dei proprii concittadini e fratelli, deb-

bono mostrarsi i Comitati che si danno a promuovere la de-

mocrazia cristiana, e non meno di essi quanti sono laici e

sacerdoti, i quali vogliono colla parola e coll'opera parteci-

pare a questa medesima causa, per fermo utilissima e santa.

Or quale sia il primo requisite di tale missione e di tal

causa non 6 d'uopo dawero di andarlo lungamente o fati-

cosamente investigando, poich6 si rivela di per se dall'ap-

pellativo di cristiana datole universalmente, siccome carat-

tere specifico e al tempo stesso siccome segno di opposizione
al movimento socialistico, che fu sempre ed ora si 6 anche

in Italia dichiarato, nella maniera piu esplicita, anticristiano,

anzi irreligioso ed empio.

Per ci6 torna manifesto, non bastare che conferenzieri o

propagandist! vadano ripetendo la parola; ma e nella ma-

niera di dire e molto piu in quella di agire dovra mostrarsi

evidente la cosa, cio6 che sono in tutto e per tutto infor-

mati allo spirito cristiano e vogliono una democrazia imbe-

vuta da capo a fondo del medesimo spirito, spirito di pieta,

di umilta, di carita, spirito di fede, che pone avanti a tutto

gli interessi della Religione e di Dio e non promuove il be-

nessere terreno degli umili se non in ordine al Cielo, a con-

quistare il quale le virtu cristiane della pazienza, della ras-

1 La Voce della Verita N. 193 pel 23 agosto 1901.
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segnazione e del portar la Croce saranno sempre necessarie.

Ci6 quanto al carattere specifico della nostra azione popolare.

Ma bisognera altresl che questa sia impiantata, orga-

nizzata, condotta in guisa cosl visibilmente opposta allo

andamento socialistico, che non possa a niuno, il quale

maliziosamente nol voglia, sorgere il dubbio della piii lieve

affinita di essa col socialismo, dal Vangelo e dalla Chiesa

condannato. Quindi non metodi, non costumi, non linguaggio

da socialisti : sa male, ad esempio, che certe formole del-

I'Avanti o della Battaglia o della Lotta di classe si riscon-

trino ripetute in periodic!, i quali hanno inalberata la ban-

diera della democrazia cristiana. E molto piu poi hassi a

schivare ogni connubio col socialismo, non solo di principii,

ma si ancora di fatti, connubio onde diasi per avventura presa

alia calunnia che noi cattolici vogliamo, sotto mentite sem-

bianzedi bene, rincalzare il socialismo e promuoverne i trionfi,

se non in tutto almeno in parte, se non quanto al programma
massimo di esso, denominato propriamente collettivismo, al-

meno quanto al programma minimo a cui, per tatticadi guerra,

si restringouo ora in Italia i socialisti piu moderati.

IV.

No, non soltanto al collettivismo, ossia alia communanza
di tutti i mezzi di produzione, ma si ad ogni specie di so-

cialismo deve essere opposta la democrazia cristiana
; perche

quantunque nel fine generico di migliorare il proletariate

possa riscontrarsi qualche punto di analogia tra ess.a ed il

socialismo piu moderato, nel modo istesso per6 d'intendere un

tale miglioramento e nei mezzi per arrivarvi e insomma in

tutta 1'intrinseca natura, vi e tra loro quel contrasto asso-

luto che esiste tra cristianesimo ed anticristianesimo.

Ah! qui dentro (cioe nella dottrina di Cristo informante la cri-

stiana democrazia), esclamano i Vescovi della Lombardia nel magnifico
Atto collettivo recentemente dwulgato, ci appare nella sublimita delle idee,

nella ragionevolezza dei conaandi, nella precisione dei concetti, nella
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modesta maesta della forma, nella semplicita del linguaggio, la serena

verita e 1'onda di un amore non umano, ma divino. Laddove nei pro-

gramini, nelle conferenze, nei volumi del socialismo si fa manifesta la

bassezza delle idee, la confusione, 1'oscurita dei concetti, la violenza

della forma, 1'odio contro il divino e contro 1'umano, sitibondo solo di

crudeli rivendicazioni. Noi vi risparmiamo la recita di tali enormezze;

ma e bene sappiate quello che Bebel, capo del socialismo germanico,

diceva al Congresso di Gand: Quando sara suonata 1'ora, i fucili e

i caunoni si moveranno da se a sterminare i nemici del popolo socia-

lista .

E di qui gli Eccellentissimi Prelati traggono per conse-

guenza, che- 1'opera della democrazia promossa dalla Chiesa

non pu6 essere che I'antagonismo perfetto del socialismo,

cosi nella essenza come nella pratica esplicazione.

L'opera della Chiesa non puo essere che una, rendere cristiana

1'invadente democrazia. Ad una democrazia barbara ed antisociale ella

si studia opporre una democrazia cristiana. Questa nella sua essenza

dice quell'ordinamento sociale, nei quale tutti in proporzione delle pro-

prie forze concorrono al bene comune, ma con speciali e piu amorosi

riguardi di tutela e di aiuto ai deboli, sempre subordinando il bene

esterno aH'interno e coordinandolo all'eterno. Nella sua pratica espli-

cazione rivendica i giusti diritti del popolo ricordando ai ricchi e ai

potenti i loro strettissimi doveri, e nei tempo stesso al popolo ancora

rammenta i doveri e cosl lo trattiene dalle intemperanze suggerite dal

socialismo e daH'anarchismo, assicurandone contro le insidie dei nemici

i beni inestimabili della fede e delle future speranze .

Onde la raccomandazione caldissima dell' ultima parte del

nobile documento, che attendendo con alacrita a secondare

le giuste aspirazioni del popolo verso una esistenza terrena

meno disagiata e meschina,

in tutte le opere e associazioni cattoliche non manchi il soffio di-

vino, vogliamo dire quello spirito religioso, che ne deve essere come

1'anima e la vita, che le sollevi a piu alto e nobile grado, che man-

tenga la perfetta armonia dei membri e le diriga allo scopo finale d'ogni

umano operare, la vita eterna. II sacerdote anche in mezzo a queste cure

temporali non deve dimenticare, che esso e costituito principalmente in

its quae sunt ad Deum, per le cose di Dio e per attrarre le anime a Dio l
.

1 La Democrazia cristiana di fronte al Socialismo. Lettera Pastorale

del Cardinale Arcivescovo e dei Vescovi della Provincia lombarda ai loro
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V.

Meglio di cosi non poteva parafrasarsi Finvocazione che in

uno de'suoi piu caratteristici Oremus la Ghiesa ci fa rivolgere

a Dio : sic transeamus per bona temporalia ut non amit-

tamus aeterna. A noi per6 gode 1'animo d'aver confermati

i giudizii, gia piu volte espressi in questo periodico, colTin-

segnamento dei Pastori posti da Dio a governare quella parte

tanto importante del gregge di Cristo in Italia, che e la

Lombardia, dove il socialismo fa piii sentire la sua potenza.

E devesi soggiungere, ad onor del vero, che non discorde

da tale insegnamento fu 1' impulse dato universalmente al-

1'azione popolare ; poiche in genere si miro e colla parola

e coll'esempio a mettere in tutti i cattolici italiani saldo

il convincimento, che quell' azione non sarebbe ne degna
ne utile, ove nel punto stesso di organizzare e disciplinare le

moltitudini alia riscossa economica, non infondesse nelle me-

desime un alito potente di rinnovazione e di vita cristiana.

Per ci6 conferenze, programmi e proclami e moti che a

volta a volta si diedero pur tra cattolici laici e sacerdoti,

in cui la Religione o non trovava posto o avea una parte quasi

accessoria, rimasero manifestazioni di particolari tendenze e

di personali ardimenti, generosi talvolta
;
ma non poterono

mai essere accolti nelTuniversale ordinato e disciplinato or-

ganismo della democrazia cristiana. Laonde a torto da essi

e da alcune intemperanze ed imprudenti atti di solidarieta,

pubblicamente fatti da individui cattolici o gruppi isolati di

cattolici in qualche dimostrazione socialistica, trassero certi

esagerati conservator! motivo di accomunare 1'azione demo-

cratica cristiana, in Italia, col socialismo.

Prova sovra ogni altra convincente della non sociabilita

dei due termini e stata la lodevolissima tenacita, onde contro

le piu fiere opposizioni del liberalismo, nonostante il peri-

figli in G. C. stampata in integro dall' Osservatore Cattolico, NN. 21-22

e 22-23 agoeto 1901.
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colo d'impopolarita, la parte dirigente del movimento cat-

tolico italiano voile che tutte le istituzioni od unioni, anche

dirette a sollievo materiale del popolo, avessero nome o al-

meno carattere palese di cattoliche, cioe, come or dices! con

un brutto neologismo, fossero confessionali. Abbiam detto con

lodevolissima tenacitd, perche non possiamo ammettere quel

che il Corriere della sera affermd, 1'Episcopato lombardo

nella sua Pastorale collettiva condannare 1'intransigenza di

molti clericali, che avea, come il foglio stesso molto nobilmente

s'esprime, ficcato la nota confessionale nelle banche, nelle

bande, nelle casse rurali, nei comitati, nelle societa ginna-

stiche, perfino nelle latterie, con discredito evidente del ti-

tolo dogmatico . Tutt'altro dicono i venerandi Prelati; che

anzi tengono fermo per tutte le opere anche economiche alia

confessionalita ; e quindi se ci6 fosse, a parer loro, condan-

nevole intransigenza, condannerebbero per primi se stessi.

Ma in verita essi molto sapientemente distinguono (come nel

resto generalmente si e fatto sempre) tra confessionalita ri-

gorosa e confessionalita piu larga, ed esprimono 1'awiso

che per le istituzioni d'indole strettamente economica debba

bastare quest' ultima, vale a dire, che non siano da esclu-

dersene coloro che 'pur professando la religione cattolica,

si sono nella pratica della medesima alquanto rilassati >.

Vogliono dunque i Prelati lombardi esplicitamente la pro-

fessione di cattolicismo pur negli istituti economici, che costi-

tuiscono una parte principalissima dell'azione popolare o de-

mocratica cristiana. E giustarnente per fermo. Giacche uon

li abbiamo uditi poc'anzi soleuneinente dichiarare, mira pre-

cipua della Chiesa nel promuovere la cristiana democrazia

essere di opporsi all'invasione del socialismo? Or indarno cio

noi cattolici ci riprometteremmo da una democrazia, la quale

spalancasse le sue porte a miscredenti, a razionalisti, ad atei,

ad ebrei ovvero anche solo a protestanti. Peggio ancora. Per

tal guisa il lavoro nostro, le nostre fatiche nell'organizzare

le masse popolari sotto il vessillo della democrazia cristiana

andrebbero ben presto a finire in vantaggio dei socialisti, nelle
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cui file, come tra unanimi applausi avvertirono al Congresso

di Taranto il De Matteis e parecchi altri eloquent! oratori,

passerebbero gia istruite ed ordinate le nostre schiere, attrat-

tevi dai piti copiosi emolument! temporal! che i socialist! lor

possono offrire. II vincolo religiose e fra tutti il solo che le

pu6 invece saldamente assicurare a no! : soltanto l'autorit&

del Vescovo, solamente la veste nera del buon Parroco e del

Cappellano zelante, checche se ne pens! o dica, pu6 ancora

in Italia aver virtu di trattenere le moltitudini campagnuole

dagli eccessi del socialismo e dell'anarchia. Rallentate, nel-

1'organizzazione democratica nostra, il vincolo religioso, e

allora (ma solamente allora) dovrete dar ragione a quel

Capo di socialismo, notevole per ingegno, facondia ed auto-

rita, il quale diceva poc'anzi sorridendo ad un nostro insi-

gne amico, Capo anch'egli di societa cattoliche: Noi socialist!

vi siam grati del vostro movimento democratico cristiano,

perche preparate tante nuove schiere, che un di o 1'altro

saranno nostre.

VI.

Ne irragionevole intransigenza pertanto, ne, come suol

giudicarsi dai piu baldi, abitudini viete e ignoranza dello

spirito moderno, ma prudenza cristiana, nobile e necessaria,

suggerisce ai cattolici di rimuovere dalla loro azione popo-

lare nonche ogni realta, pur ogni qualsiasi apparenza di re-

lazione coi socialisti; per modo tale che le popolazioni semplici

delle nostre campagne, tra cui i socialisti esercitano con fer-

vore sempre crescente un diabolico ministero di corruzione l

f

veggano, a cosl dire, cogli occhi che tra democratic! cristiani

1 Basta rammentare quel che fecero ultimamente colla morale di S. Al-

fonso, abusandodell'ignoranza delle plebi. Or leggasi come l'.4mn^ infiam-

mava lo zelo de' suoi compaghi nell'opera nefanda di scristianizzazione.

I socialisti debbono uscire dalla cerchia delle mura della loro citta,

scendere nelle vallate, salire alle colline aprendo gli occhi ai ciechi e

sturando gli orecchi ai sordi. La propaganda delle nostre idee render^

cosceuti gli incoscenti, riusciri ad illuminare i poveri paesani i quali
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e socialist! non vi 6 n6 vi potra essere mai che ostilit& irre-

conciliabile. D compianto Vescovo di Liegi Monsignor Dou-

treloux, esperimentato e caldo promotore di democrazia cri-

stiana, diceva in una sua Pastorale del 14 gennaio 1894: Un

principio di prudenza cristiana, che noi dobbiamo seguire, e

questo, di osservare verso i nemici di Dio, della religione

e della societa, il precetto che gia S. Giovanni dava ai prirai

cristiani : Nee ave dixeritis. Nessun compromesso, nes-

suna alleanza coi socialisti. Se essi intendono ad alcuni fini

legittimi, nulla impedisce che vi aspiriamo noi pure; ma
lasciamoli agire da se, e noi operiamo per conto nostro.

I nostri operai non potrebbero che perdere al loro con-

tatto: la repugnanza che essi devono avere agli errori dei

socialisti, non potrebbe che sminuirsi
;

i moventi del loro ope-

rare e la scelta dei mezzi non potrebbero che adulterarsi in

questa alleanza.

Molto opportunamente, per6, la Verona Fedele, in un

notevole articolo del 17 andato luglio, sosteneva questa tesi di

attuazione tanto pratica ed urgente in tutto il nostro mo-

vimento democratico cristiano : / cattolici facciano da se,

senza confondersi nemmeno nei nomi e nelle apparenze

cogli avversarii . E a chi rimbecca ad ogni istante i cat-

tolici troppo vecchi e rigidi, colla pieghevolezza della Chiesa

in adattarsi ai tempi, rispondeva: II cristianesimo certa-

mente si contrassegna nei secoli per questa virtu di pie-

ghevolezza, per cui si atteggio a tutte le forme storiche;

ma per6 non mai in guisa da lasciar sospetto che egli mu-

tasse la sostanza dei suoi principii e dei suoi istituti. Esso

pu6 dirsi che sia stato geloso non solo dell'essere, ma anco

del parere .

Benissimo ! Imitiamo la Chiesa anche nell'ordinare la

fino ad oggi hanno creduto che la vita si svolga tra le mura del cain-

posanto e il sagrato delle pieve. Furono dalla Federazione socialista

genovese inaugurate le passeggiate di propaganda : non manchino i vo-

lenterosi compagni. Togliamo i krumiri alle insidie del prete mercatante
delle anime e dei corpi.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1231. 3 25 settembre 1901,
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nostra azione in pro delle classi lavoratrici: siamo gelosi

non solo dell'essere, ma ancor del parere in tutto e per

tutto opposti al socialismo. E ci6 vuoi per una ragione strin-

gentissiina di opportunity, perche nessuno pensi che noi cat-

tolici in Italia intendiamo mutarci in giacobini armati a di-

roccar Bastiglie e a subissare il mondo
;
vuoi massimamente

per la verita stessa religiosa e morale, che vale inflnitamente

piii d'ogni conquista. Perocch6 realmente la democrazia cri-

stiana e il rovescio perfetto del socialismo : quell'azione emi-

nentemente pacificatrice, questa sovversione essenzialmente

distruggitrice di pace. Dove infatti la democrazia cristiana

parte dal principio che le classi sociali devono vivere fra

loro in santa amista, armonizzandosi per amor di Cristo

nella carit& e nella giustizia, perch6 la lotta di classe e as-

solutamente proibita dal Vangelo; il socialismo, qualunque

poi sia la sua forma, estrema o mitigata, se 6 socialismo,

e sostanzialmente lotta di classe, guerra cio6 delle classi

inferiori contro le superiori per soverchiarle e collocarsi al

loro posto. Quindi tutte le leggi non solo di carita, ma si

ancor di giustizia vanno di leggeri manomesse: si bada uni-

camente a diventar piii forti, perch6 la parte piu forte potra

imporre all'altra ogni suo volere e capriccio, segua pure

quel che vuoi seguirne, a danno dell' universalita del con-

sorzio umano.

VII.

Gli scioperi, quelli altresi avvenuti test6 in Italia, di

proporzioni tanto modeste relativamente ai mostruosi scio-

peri americani, ma pur numerosissimi, sono una prova di

quel che diciamo. I socialisti dapprima colle unioni particolari

dei singoli gruppi del proletariate, poi colle leghe di molti

insieme di essi, leghe di resistenza, leghe di migliora-

mento, ecc.; quindi colle leghe di tutti, nelle Camere del lavoro,

giunsero, fra noi, in poco tempo, ad organizzare e discipli-

nare, sotto una direzione coniune, centinaia di migliaia di
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operai delle fabbriche e di lavoratori del porti, delle ferrovie,

del trams, delle campagne. Allora quelle masse immani eb-

bero, come or si dice, la cosciensa di s, cioe capirono di

essere i piu forti e di poter quindi tutto osare contro i ca-

pitalisti, le societa intraprenditrici, i padroni : presentarono

i loro reclami e posero il dilemma: o ascoltateci, o sciope-

riamo. E scioperarono.

Notisi bene : noi non diciamo che avessero sempre torto;

crediamo anzi che nella maggiorita del casi avessero, in

parte almeno, ragione. Ma domandiamo : 1. Questi scioperi

non recarono con se disordini gravissimi e violazioni fla-

granti del diritto pubblico e private? 2. Cagionarono essi

una somma maggiore di vantaggi ovvero di danni cosi al-

1'Italia in generale, come ai lavoratori medesimi ?

A udire 1'organo massimo del socialismo, I'Avanti, le

risposte ad amendue i quesiti dovrebbero essere le piii rosee.

Nel maggior numero dei casi, scriveva imperturbato I'A-

vanti, bast6 che la parola dell'accordo corresse fra i lavo-

ratori, che essi formulassero le loro domande e le presen-

tassero collettivamente ai padroni, perche questi, dopo breve

resistenza, le accogliessero in tutto od in parte. Quando si

fara la statistica degli scioperi di quest'anno si vedra, ne

siamo certi, che le giornate di sospensione di lavoro - - re-

lativamente al grande numero di scioperi e di scioperanti

furono pochissime. In parecchi luoghi e bastata un'avvi-

saglia, un cenno di niobilitazione, anche la sola minaccia

dello sciopero, perche immediatamente si ottenesse il desi-

derato componimento.
Ma ribattevagli molto a proposito VAvvenire di Bologna,

che ci6 potrebbe soltanto credersi di scioperi accaduti nella

Nuova Zelanda, non gia di quelli quest'anno stesso avve-

nuti a Genova, a Monza, a Molinella, nel Copparese, nella

Brianza ecc. Perch&, continua il giornale cattolico, quando

abbiamo, si direbbe quasi, ancora sott'occhio la visione chiara

e perfetta degli scioperi a base di violenze e di minaccie,

delle cessazioni del lavoro durate i trenta e i cinquanta giorni,
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i mille e mille episodi dello impedimento forzoso a lavorare,

i sequestri in massa di squadre di operai, gli incendii dolosi,

e finalmente 1'esaltazione delle masse ubbriache cosi da cre-

dere di poter tutto osare perfino coutro le truppe che ave-

vano una consegna da osservare, quando, diciamo, si ha pre-

sente tutto questo che e cronaca contemporanea, occorre un

coraggio non coniune, per iscrivere che le vantate vittorie

si poterono conseguire con piccoli sforzi.

E questo risponde altresl abbastanza alia prirna domanda

che noi ci siamo fatta.

Lo sciopero, ossia la cessazione volontaria dal lavoro ado-

perato dai lavoratori, come mezzo per ottenere giustizia dai

padroni, quando non ve ne sia altro, e la liberta del lavoro

resti immune da violenze non solo aperte ma anche palliate,

rimangano inviolate le proprieta, integri i contratti validi;

n6 siano privati i cittadini di cose necessarie alia vita quali

1'acqua e 1'illuminazione, 116 si preveggano immediate con-

seguenze di danni gravi, massime pubblici ; quando insomma

sia salva ogni legge d'ordine e di giustizia, lo sciopero non

e certo per s6 condannabile dalia morale cristiana. Ma noi

abbiam visto dai fatti, che il socialism non tiene conto ve-

runo di queste restrizioni : e ci6 e ben naturale, posto il prin-

cipio suo, che e la lotta di classe per la prevalenza del pift

forte : e ben naturale, ammesso coll'on. Ferri, il filosofo mas-

sinao del socialismo italiano, che i due termini insepardbili

e indimenticabili del socialismo sono la lotta di classe come

metodo e il collettivismo come finalita
l

. Laonde s'e toccato

con mano, che sotto 1' ispirazione socialistica i lavoratori,

dopo aver ottenuto per mezzo d'uno sciopero quel che era

giusto od equo ed essersi chiamati paghi, ne fanno un altro

e poi un altro per istrappare dalle rnaiii violentate dei pa-

droni sempre qualcosa di piu, con una progressione, la quale
conduce inevitabilmente allo sperpero della proprieta, ossia a

quell' ultima finalita additata dal Ferri.

E vero bensi che questi vizii da noi accennati non sono ine-

1 Vedi YAvanti del 13 agosto 1901.
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renti allo sciopero per la sua propria natura, ma per la malizia

dei sobillatori delle plebi, i quali ne abusano
; quindi speculati-

vamente parlando, non ripugnerebbe che i cattolici organizzati

nella deraocrazia cristiana se ne valessero onestamente. Ma

troppo grande in pratica e troppo prossimo e il pericolo che

lo sciopero trasmodi: quindi scrittori cattolici e capi auto-

revoli del movimento cattolico furono generalmente concordi

a sconsigliarlo in Italia; e i Vescovi lombardi, nella Pasto-

rale da noi ripetutamente citata, vivamente raccomandano

ai loro figli spirituali di astenersene anche nei casi in cui

fossero giustificati da patti primitivamente non stipulati se-

condo giustizia o non osservati dagli intraprenditori ;
e ci6

massime per gli strascichi di odio che lasciano e le collut-

tazioni talor sanguinose che provocano colla pubblica forza,

come, dicono i Vescovi, e accaduto anche recentemente. La
autorita politica, nel resto, e sempre disposta a ravvisare

negli scioperi dei cattolici i flagranti reati di violenze o mi-

naccie previsti dagli articoli 165 e 166 del Codice penale *,

pur chiudendo amendue gli occhi, per non vederli, negli

scioperi dei socialisti, che anzi furono, come 6 noto, difesi

e magnificati dal Ministro Giolitti ne' due rami del Parla-

mento.

vin.

Fin qui per la moralita degli scioperi. Quanto all'altra

indagine, che ci resta da fare circa gli emolumenti e i danni
1 A Trenno ed a Bernate molti di quei buoni contadini furono

per cio ammanettati e tradotti in carcere : con quanta legality puo de-

dursi dal riflettere che il codice di procedura penale, all'ar. 64, pre-
scrive che .solo nel caso di flagrante reato, il quale importi la pena del

carcere eccedente tre mesi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
ordinare 1'arresto degli imputati. Imperocch6 qui erano decor.se parecchie
ore dal fatto, n6 si poterono punto accertare le violenze e ininaccie pre-

viste dagli articoli 165 e 166 del Codice penale. Nel resto la legislazione

nostra 6 alquanto vaga su questo punto dell' impediments del lavoro,

nonch6 circa la risoluzione dei contratti di locazione d'opera, in para-

gone dell' inglese e pure della francese, come dimostra Ton. Sonnino

nel suo recente scritto: Quest ioni Urgenti (Vedi Nuova Antologia, fasc.

15 sett. 1901).
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che ne sono provenuti, non son certo da ascoltare ne i pro-

feti del socialismo ne il loro patrocinatore on. Giolitti, secondo

i quali gli scioperi di quest'anno sarebbero stati per 1'Italia e

pel suoi lavoratori una vera manna del cielo. Che cosa infatti

ritrassero dai lunghissiini scioperi, per esempio, gli operai del

Porto di Genova ed i braccianti di Molinella ? Nulla, tranne

di dover ritornare al duro lavoro, col rimpianto di tante gior-

nate di guadagno per sempre perdute. I tramvieri di Roma,

dopo aver disagiato per una settimana intiera tutta la citta-

dinanza della capitale, dovettero rifarsi ai proprii carrozzoni,

insoddisfatti riguardo alia principale delle loro domande, cioe

1'aumento di salario, e col proposito di scioperare di nuovo

quandochessia. E pur dove gli scioperanti coltivatori od operai

ottennero quanto desideravano, chi li rifa dei risparmi con-

sumati durante 1'ozio degli scioperi, sui quali indarno sospi-

reranno insieme colle povere famiglie nella prossima inver-

nata? E chi rende ai commerci, alle Industrie, ai trafflchi

dell' Italia tanti milioni di ricchezza nazionale perduti? Si

raffrontino un momento anche alia sfuggita i vantaggi coi

danni, e sara agevole inferire che assai poco gli scioperi

profittano eziandio materialmente ed economicamente.

In America lo Schaffer aveva non ha guari potuto disci-

plinare uno sciopero colossale di oltre cento mila operai delle

acciaierie. Ma il trust dell'acciaio, ossia la lega degli azio-

nisti, resistette, e queU'esercito di centomila operai, dopo
aver perduto tempo e denaro, dovette tornare al lavoro senza

aver ottenuto nessun miglioramento.

La Direzione del lavoro in Francia pubblic6 una statistica

degli scioperi cola avvenuti nel 1900, corredata di raffronti

e di analisi accuratissime. Ebbene, ne risulta, tra 1'altro,

che essendosi la media degli scioperi piu che raddoppiata,

tratto il compute dei salari perduti e degli accrescimenti

raggiunti, il vantaggio e stato per un quinto solo degli scio-

peri. E intanto buon numero degli stabilimenti industriali

furon costretti a rallentare od anche sospendere i lavori,

rincarirono non poche derrate, e per lo sciupio enorme di
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lavoro e di forza, massime nei porti, la prosperity del paese

risentl gravissimo detriraento '.

Non vorra dunque 1'azione democratica cristiana seguire

il socialismo per questa via tanto disastrosa
;
ma lasciera ad

esso, che e senza viscere, tutta la responsabilita, al cospetto

della storia, d'aver rabbiosamente congiurato a minare rua-

terialmente e moralinente la Patria. Tutta 1'azione di noi

cattolici, che non vogliamo la guerra ma la pace, non la

distruzione ma la prosperita materiale insieme e morale e

religiosa, deve volgersi ad altri mezzi, che non siano quelli

proprii del socialismo, quali gli scioperi, le leghe di resi-

stenza e somiglianti, per comporre i dissidii tra le classi e

rialzare, siccome ci siarno con risoluto animo proposto, le

sorti del proletariato ;
non iscostandoci mai dalle norme evan-

geliche, delle quali 1'Episcopato lombardo dava teste il se-

guente lucidissimo compendio : Non si proceda mai a pre-

cipizio, e senza avere prima ben ponderate le ragioni del

contendenti, che si dovra procurare di conciliare con mezzi

pacific!. L'azione cattolica non ha lo scopo di seminare la

discordia, di fomentare 1'odio delle classi
;
ma di mettere fra

le medesime basi stabili di futura concordia. Ne i padroni

debbono sacrificare i loro giusti diritti, ne gli operai debbono

vedere manomessi i proprii. La carita degli uni, 1'equita

degli altri, la giustizia in tutti, stimata serenamente da chi

ha cognizioni tecniche in materia, assopiranno ogni dissidio

e verranno a buone condizioni di pace.

* La proporzione degli scioperi riusciti e stata per il 1900 di circa

22 per cento, quella dei falliti di 38. I rimanenti 40 hanno finite con

una transazioue. Ma questa statistica 6 anche piu interessante se si stu-

diano i 508 scioperi motivati da question! di salario, e cioe 474 per ri-

chiesta di un aumeuto, e 34 per opporsi ad una diminuzione. ^ei prim!
2 sono riusciti, per 195 si addiveune a transazioni, 197 fallirono: dei

Becondi 18 riusciti, 7 trail satti e 9 falliti. L'ammontare dei salari per-

duti e stato in complesso di 9 inilioni e mezzo. II beneficio lordo a fa-

vore degli scioperanti t'
1 stato calcolato dall' Ufficio del lavoro a circa

15 inilioni ed il benetizio netto (sottratti ciofe i salari perduti) a circa

5.200.000 lire, cioe, per <>-li scioperi riuniti, con 55 cent, di auineuto.
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IX.

Nella scelta del mezzi proporzionati all'azione benefica

che vogliamo esercitare in favore del popolo, noi cattolici non

abbiamo davvero bisogno di metterci alia scuola del socialist!,

e molto meno di ricopiarli, pel concetto meschino che non giun-

geremmo al nostro santo scopo se non facessimo esattamente

quello che fanno loro. Di vero, nella storia magnifica della no-

stra Chiesa, specialmente in Italia, troviamo document! ed

eserapi fulgidissimi, i quali non abbiamo che a rinnovare,

racconciandoli solo alquanto ai tempi mutati. Bastera a noi

di richiamare in vita le Corporazioni del Medio Evo, uscite dal

cuore istesso del Cristanesimo e tutte impregnate del suo spirito

di fede e di pieta, di fratellanza e di amore, onde per secoli,

sotto la sanzione delle leggi civili, i lavoratori ebbero sicu-

rezza di vita non disagiata e onorevole; ebbero fiore di gloria

non piii vista le arti tutte. Le rivoluzioni seguite alia riforma

protestante a poco a poco le distrussero, e cosi il misero

operaio trovossi a sostenere isolate, solo, senza difesa, la coa-

lizione della ricchezza, la quale, in ispecie dopo il muta-

mento dei metodi di produzione operate dalle macchine, di-

venne monopolio tirannico senza viscere di pieta ne cristiana

ne umana. Si abus6 della necessita dell'operaio per imporgli

patti ingiusti sia riguardo al salario, sia rispetto alia durata

ed alle altre condizioni del lavoro. Si abuso un'altra volta

della necessita delPoperaio per opprimerne 1'anima ed il

corpo col togliergli la festa ed impedirlo di pensare a Dio

ed adorarlo. Si abus6 ancora della necessita dell'operaio di-

struggendo, coll'insensato sfruttamento delle donne nelle fab-

briche, la costituzione morale e cristiana e la stessa prosperita

fisica della famiglia operaia e ruinandola intieramente col

lavoro dei fanciulli. A tutto questo 1'operaio spinto dalla fame

dovette chinare il capo : non e ormai tempo che lo rialzi ?

Si capisce che tutto cio non deve intendersi esteso dappertutto
e in egual misura e senza eccezioni fulgidissime, ispirate a
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molti padroni ed industrial! dalla carita del Vangelo ;
ma

forza 6 araraetterlo come fatto sociale innegabile d' ingiustizia

fiagrante e mostruosa, dovuto massimamente al liberalismo

negatore del soprannaturale e padre dell' individualismo. Ri-

paro pertanto sovra tutti efficacissirao sara la ricostituzione

di quei benefici organismi sociali che pullulano dalla natura

stessa dell'uorao e 1'alito- della Fede e della Carita cattolica

aveva tanto favoriti. Per cio ii movimento cattolico popolare,

che riceve la sua forza impulsiva e la sua direzione suprema
dall'Opera del Congressi, volgesi ora con intensa attivita

a stabilire le Unioni professionali, cio& appunto quest! or-

ganismi minori della grando society cristiana, nei quali gli

individui di condizione identica od affine, insieme razional-

mente aggruppati, trovano forza ed autorita per difendere i

propri diritti e migliorare le proprie condizioni non pur

economiche, ma si ancora, che e piu necessario e dovrebbe

stare inflnitamente piu a cuore, morali e religiose.

Possono costituirsi cosl di soli operai come di soli padroni, od

anche meglio essere miste degli uuie degli altri; ma comunque
si facciano, e certo che nella organizzazione gia esistente del-

1'Opera dei Congressi in Comitati regional!, diocesani, parroc-

chiali debbono cercare 1'ordito della loro tessitura, se vogliono

essere salde e consistent! e soprattutto estendersi in guisa da

aver agevole 1'unione in Leghe cattoliche di lavoro, le quali si

contrappongano utilmente alle Camere del lavoro socialisti-

che; e poi in una compagine nazionale salda e robusta di cri-

stiana democrazia, la quale in un avvenire non lontano tenga

testa al cozzo inevitabile del socialism, con isperanza di

vittoria.

Occorre per ci6 che, giusta i venerati rescritti pontiftcii,

con tanto calore ed unanimity di ossequio accolti nel Con-

gresso di Taranto, il salutarissimo movimento della demo-

crazia cristiana non abbia in tutta 1' Italia altra direzione,

all' infuori della direzione medesima dell'Opera dei Congressi,
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X.

Non attendiamo certo dai nostri sforzi quel che irragio-

nevolmente dalla loro organizzazione e massimamente dalle

loro tempestose agitazioni si tengon sicuri di ottenere le mol-

titudini ingannate dai predicatori del socialismo; che 1'Italia,

cioe, si trasformi in un America, i cui giornali illustrati ne

mostrano la figura elegante d'un signore, che colla moglie a

fiance, riccamente vestita e splendida di gioie, siede in un

magnifico phaeton guidando due superbi cavalli, e sotto la

scritta : il signor tale operate della tal fabbrica di Chicago

nel giorno di domenica; quindi nella pagina di fronte un

operaio nero di carbone, col camiciotto indosso, trafelato per

la fatica, e sotto la scritta : il medesimo nel giorno di lavoro.

Noi non vogliamo pascere di sogni il proletariato italiano,

per non rendere poi piu crudeli i suoi disinganni. Non vo-

gliamo, parlandogli solo e sempre di benessere terreno e

di rivendicazioni materiali, dargli a credere che quaggiu

possa finalmente trovare il suo paradiso. Non vogliamo che

questo paradiso esso aspetti senz'altro da un tramutamento

sociale; laddove importa immensamente che anche i prole-

tarii si persuadano, dipendere il miglioramento delle condi-

zioni di vita domestica e sociale, in gran parte, dall'ingegno,

dall'attivita, dalla probita, dai risparmio, dalla sobrieta, dai

valore individuale, onde pur nonostante il triste ed ingiusto

assetto presente del mondo economic, vedemmo, coi nostri

occhi, figli del lavoro quotidiano e poveri braccianti solle-

varsi a stato meraviglioso di floridezza. I tardi di mente,
i dissipati oziosi o crapuloni resteranno miseri sempre, in

qualsiasi ancor piu felice ordinamento di societa.

E neppure pensiamo che sia possibile raccogliere molti e

stabili frutti dall'azione popolare o democratica, se il Governo

stesso non provvede con una legislazione sul lavoro a dare

valor legale alle rappresentanze delle Corporazioni e delle

Leghe; perch6 quantunque le unioni degli operai siano con-
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formi al diritto naturale, non vediamo perd come si possa,

pel solo fatto privato della loro costituzione in sodalizii, ob-

bligare assolutamente intraprenditori e padroni a trattare

con isconosciuti, che si dicono i loro rappresentanti. Nell'arbi-

trato tra gli armatori di Geneva e gli operai del Porto, Ton. Za-

nardelli mostrd, con discorso assai logico, non potersi quel-

1'obbligazione stabilire incontestabilmente sovra il diritto '.

Ma 1'azione Concorde ed unanime dei cattolici di tutta

Italia a favore del popolo, la quale teste, nel memorando Con-

gresso tarantino, per la magnifica fusione di tutte le ener-

gie, si 6 rinvigorita di tante fresche e briose forze giovanili e

rinsaldata nell'unita sulle norme date dal venerando Ve-

gliardo del Vaticano, varra colla benedizione di Dio ad

affrettare quell'assetto tranquillo del proletariato, che 6 nel-

1'ordine sapientissimo della Provvidenza divina. E sara tanto

piu efficace, quanto, per lo studio paziente e profondo delle

questioni sociali, che spesso sono ardue assai, potra proce-

dere piii prudente, illuminata e sicura.

1 Ecco il tratto del Lodo zanardelliano che si riferisce a questo punto :

ritenuto che se e owia e plausibile 1'iniziativa dei lavoratori del

Porto di essere rappresentati e tutelati da associazioni fra essi costituite,

sembra pero all'arbitro, il quale da parte sua nessuna difficolta poteva
avere ad ammettere la rappresentanza delleLeghe,cheprotestandosi dagli
armatori di non voler riconoscere tale intervento, que.sti ultimi non pos-
sono essere obbligati a trattare colle Leghe medesime, tanto piu non
avendo esse ordinamento e forme legalmente stabilite

;

che cio a msggior ragione puo dirsi quando non solo non e pro-

vato ma e escluso dalle stesse dichiarazioni delle parti che tutti i lavo-

ratori di bordo interessati alia decisione della controversia arbitrale siano

ascritti alle associazioni che unicamente intenderebbero assumerne la

rappresentanza e tutela;

per questi motivi, decide di non potersi obbligare gli armatori ad

accettare nel presente giudizio il contradditorio delle Leghe per conto

ed in nome dei lavoratori di bordo, e qualora rimangano ferme le anzi-

dette eccezioni e dichiarazioni delle parti, non potersi procedere oltre

nello stesso giudizio arbitrale.
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SOMMARIO.

I. Gravissimo errore del Primo Console nell'assestamento del nuovo or-

dine di cose in Francia : piu che alia Chiesa cattolica servl alle sette

ed alia rivoluzione
;
uso la religione come strumento governativo.

II. Come si maneggia col card. Caprara, a fine di celargli la

nomina de' costituzionali. III. Per ordine di lui, il Portalis e il

Bernier circonvengono il Cardinale. IV. II Bonaparte compie la

scelta fatale: dolori e propositi del card. Legato.

I.

Assicurata la pace di Europa col trattato di Amiens

(25 marzo 1802), e liberati i corpi legislativi dalle fazioni

riottose, era venuto il tempo per il Primo Console di appli-

care la ferrea mano all'esecuzione pubblica ed officiale del

concordato religioso. Quello che accadde allora nel mese di

aprile del 1802 fu per le sorti della Francia, e si pud dire

per buona parte di quelle dell' Europa, di un'importanza e

di una significazione storica cosi rilevanti, che dopo 1'editto

di Milano del 313 e la pace di Westfalia del 1648, la storia

non registra un fatto piii decisivo per le fortune di un popolo.

L'antica Francia era distrutta, gli ordini antichi sfasciati

e dirotti, e gli uomini del vecchio regime espulsi dal lido

patrio e disseminati, paurosi ed impotenti, su terre straniere,

siccome bave marine buttate nella riva opposta dal tempe-
stoso mare. Lacera ancora e sanguinante, ma vigorosa e

lieta di gloria, una nuova nazione quasi rinasceva da quelle

rovine: era mestieri darle un assestamento, un'organizza-

zione, una interna forma sopratutto che quelle membra dis-
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congiungesse in unita sostanziale, e desse loro 1'im-

pulso, Tincremento, la eonservazione, la vigoria, e il rigoglio.

II Prime Console fu 1'uomo destinato dalla Provvidenza

a ricomporre questo nuovo ordine di cose. Ed il punto del

pubblico ristabiliraento della religione, che ora trattiamo, fu

il momento storico solenne, in cui quel nuovo ordine di cose

inaugurava la sua generazione a vita nazionale.

Dinanzi a tanta solennit& di circostanza, per ci6 che ri-

guarda la religione, la quale ne' principii sostanziali della

vita di un popolo importa forse la principale efficacia, tre

partiti si presentavano al Primo Console: 1'escluderla aff'atto,

continuando 1'opera palese della rivoluzione
;

il ripristinarla

nelle sue forme romane, ossia vere ed universal!
; o, adattarla

al corpo sociale, come uno strumento governativo.

II solo gran senso comune, di cui abbiaoio visto aver egli

dato piu di un saggio in quelle sue passeggiate e discorsi

ne' solitari giardini della Malmaison 4

, gli fece escludere il

primo mezzo. Se per mala ventura vi si fosse appigliato, 1' In-

ghilterra, che allora era la grande nemica, avrebbe per con-

tentezza battuto palma a palma : e la Francia, uscita appena

dalle strette vigorose delle sue braccia, avrebbe incorso di 11

a pochi lustri le sorti di que' regni, che furono governati da un

marchese di Pombal, o da uu principe Della Pace. II secondo

partito, unico rispondente all' indole ed alle esigenze storiche

della nazione, era il migliore, come sarebbe stato il piu franco

ed il piu sicuro. Ma, in parte per 1'ateismo o 1'empieta, che

avevano invaso gli spiriti di quasi tutta 1'antica aristocrazia

ed era penetrata nelle masse popolari, nel cui mezzo egli era

cresciuto
;
in parte quindi, per difetto di un giusto conosci-

mento della religione cattolica nella sua genuina compren-

sione, di cui egli era quasi privo assolutamente
;
ed in parte

per mancanza di quella fortezza, che neH'uomo di Stato an-

tepone il bene pubblico alle mire ed a' sarcasmi di una setta

libertina o di una soldatesca sfrenata, il Bonaparte non ebbe

il senno ne il valore politico di appigliarvisi.
1 Ved. quad. 1198, 18 maggio 1900, p. 418 segg.



46 LA NOMINA DE' COSTITUZIONALI

In quella vece, egli giudic6 piu saggio, alraeno piu op-

portune, il terzo partito che si pud denominare di adatta-

mento. La necessita della religione per il governo de' popoli,

egli la vide
;
e quindi la fece entrare siccome parte organica

nella stessa costituzione, da cui pigliano 1' inizio e 1'appli-

cazione le leggi e gli statuti del regno. Ma ve la fece entrare

per guisa, che la sua esistenza servisse raassimamente

di grandiosa flgura dinanzi a' popoli, ma rimanesse come

cosa morta in quanto ad influsso da esercitare nella sfera

governativa. E non ci6 solamente, ma egli trattd la Chiesa

gerarchica, come si tratta un occulto nemico dello Stato !

Quindi la spogli6 de' suoi beni, facendosene padrone ;
e col

convertire in salario una rendita per i ministri del culto, che

era ed e dovuta a titolo di stretta giustizia, cominci6 ad eser-

citare sopra di loro una vera tirannide, tenendo inalzata

sui loro capi, come una spada di Damocle, la minaccia della

sospensione dello stipendio ;
a reggere le cose del culto cat-

tolico ed a governare vescovi e sacerdoti cattolici, propose,

cosa mostruosa, un ministro secolare, ossia un protestante,

un frammassone, un ebreo, un ateo
;
non solo rinnovd, ma

accrebbe le ingerenze e gli antichi regii sindacati sopra qual-

siasi scritto, o voce, che il Papa o 1' ultimo viceparroco di

un paesello francese rivolgesse al suo popolo ;
si arrog6 le

nomine de' vescovi e de' parroci, ed impose loro il giura-

mento, come si esige dall' ultimo degli stipendiati governativi;

incepp6 ramministrazione ecclesiastica del clero nelle stesse

chiese, coll' istituzione de' fabbricieri nelle parrocchie ;
si

attribui il potere di regolare a suo talento le pubbliche ma-

nifestazioni del culto
; infine, dando una mentita al divino

Autore de' sacramenti, separ6 per legge quello che Gesu

Cristo deflni essere inseparabile, il contralto cioe dal sacra-

mento del matrimonio, sanzionando nel suo codice solenne-

mente la legge del divorzio !

Appligliandosi dunque a questo partito, egli adattb la

religione per una parte alle esigenze popolari, per 1'altra

all'utile de'suoi futuri disegni, e per la massima parte agli
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interessi rivoluzionari. Ella 6 pur cosa irrefragrabile, come

vedrassi da' document! che daremo in appresso, che 1'opera

religiosa del Bonaparte fu un'opera condotta massimamente

a pro e servizio della rivoluzione. II Primo Console trovd

la rivoluzione a guisa d'un'onda, torbida di fango e di sangue,

che era straripata. Ed egli non fece altro, se non opporre

delle dighe alia fiumana, ed incanalarla cosl, che quelle

stesse acque scorressero, com'erano, per entro un alveo piu

sicuro e tranquillo. n codice napoleonico, tanto decantato

siccome il frutto della liberta e dell' uguaglianza tra gli uo-

mini, 6 lo sforzo maggiore che sia mai stato fatto a fine di

dare al male la libert^ maggiore, che possa decentemente

desiderarsi nella societa umana. Ed il Concordato, coll'ag-

giunta degli articoli organici, divenne un parto ibrido cosi,

che sotto le parvenze di pace religiosa e di ripristinato culto

sociale, velo gli occulti vincoli, i quali ed il culto nazionale

e la pace religiosa legarono all'onnipotenza di un governo

irreligioso. E d'altra parte vedremo quel Concordato napo-

leonico aver pareggiato il cattolicismo dell' immensa mag-

gioranza della nazione alle altre sette protestantiche e giu-

daiche, ed aver conceduto sopra le rendite dello Stato ad

un pastore o Rabbino, che non vi aveva nessun diritto, un trat-

tamento simile se non uguale a quello de' vescovi cattolici,

cui la opera storica entr6 per lunghi secoli siccome parte

vitale nella formazione del popolo francese.

Per siffatta maniera, 1'opera religiosa napoleonica, siccome

la politica, piu e meglio assai che alia Chiesa cattolica giov6,

sotto un certo rispetto, alia famosa rivoluzione. La quale

ne trasse tanta saldezza, quanti furono i favori onde le

sette e i settari, 1'errore e lo spirito del male si vantag-

giarono, coll'ottenere una liberta quasi sconflnata
;
e quanta

per contro fu la diminuzione de' privilegi, 1' inceppamento
delle liberta, e la ristrettezza de' diritti, onde fu colpita e

ridotta la Chiesa cattolica.

Ma, prima di presentare al lettore lo spettacolo inaspet-

tato di un tal esito, a cui riuscirono trattative tanto defatigate,
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e tempo oraraai di mostrare la genesi storica che a quel ter-

mine le condusse.

II.

Fino dal mezzo del mese di marzo 1802, il Primo Con-

sole dava gli ordini per 1'apprestamento di tutte le cose oc-

correnti alia prossima pubblicazione del Concordato. Scri-

veva infatti (15 marzo) : Cinquanta vescovi devono essere

nominati
;
diciotto tra i dimessi, dimoranti in Francia, e do-

dici del clero costituzionale ; de' venti che rimangono la meta

sara de' costituzionali. Di 11 a' cinque giorni, giudicando

insufficiente un tal numero, lo porto a sessanta: ossia a cm-

quanta vescovi, e dieci arcivescovi. Dalle liste portategli dal

Portalis fa la scelta de' nomi
;
ed insieme definisce il tempo,

il luogo, il memoriale per la presentazione officiale del Le-

gato, ilcui ricevimento deve esser fatto con la maggior pompa
che sia possibile . Gli s'inviino pel 28 del mese cinquanta

istituzioni canoniche co' nomi in bianco, acciocche ne esa-

mini la formola
;
insieme con la formola del giurarnento che

il Legato deve prestare dinanzi a lui, si rimetta al consiglio

di Stato la bolla solenne del Cardinal Legato, per essere re-

gistrata ne' libri del Consiglio ;
e ad un giorno dato tutti

i vescovi sieno nominati, dieno il giuramento, ricevano 1'isti-

tuzione canonica. Nel medesimo tempo il Concordato si pre-

sent! al corpo legislative, e venga votato siccome legge della

Repubblica. Conchiudeva gli ordini dati a' 17 di marzo,
con questo articolo ottavo : Tutto ci6 si custodisca con gran-
dissimo secreto

,
atteso eziandio che il giorno dell'esecu-

zione nou era ancora determinate
',

a cagione dell'accordo

con 1'Inghilterra non conchiuso ancora.

Ed appunto in quello stesso tempo, il grande pensiero che

agitava 1'animo del card. Caprara avevc^ per oggetto la scelta,

che il Primo Console farebbe o non farebbe, de' vescovi co-

stituzionali. Egli veramente buono, ingenuo, religioso uomo
1 Docum. Concord, V. 231-240.
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e di antica fede, si culld per lunghi mesi nella speranza,

appena turbata da una piccola ombra di dubbio, che de' ve-

scovi costituzionali e de' preti intrusi nessuno verrebbe ono-

rato dal Prirao Console colle nuove insegne dell'episcopate .

Quindi a' 13 di febbraio scriveva : La scelta non ha verun

intruso. Avrei diritto di vivere tranquillo su di ci6, se nelle

mie negoziazioni non avessi sofferto variazioni, quando pa-

revano impossibili. Tuttavia a' 21 di marzo annunziava

qualche cosa, che avrebbe potuto scuoterlo della sua soverchia

fiducia, scrivendo avere il Primo Console detto al Portalis

(15 marzo) le seguenti parole : Non dico di volerne nomi-

nare, n6 intendo di promettere che non ne nominer6
;
ma

assolutamente voglio sapere dal Legato, per regola o sia prin-

cipio, se il Console possa nominare o no dei Costituzionali,

cio& se dopo averli nominati, in nome del Papa gli (loro)

verra data 1'assoluta esclusiva. Ed ordino, continua il Ca-

prara, a Portalis e Bernier (soli ammessi al secreto) di ve-

nire da me, per prendere una dichiarazione formale. E
vennero da lui nel giorno 15 di marzo.

Questo procedimento del Bonaparte, non dir6 col Legato

del Pontefice romano, ma col cardinal Caprara, non fu leale

lie giustificato. Egli nel giorno stesso, che incaricava i suoi

due ministri di cotesta ambasciata presso il Cardinale, e un

giorno prima che questi desse la sua risposta, aveva gia sta-

bilita, come abbiamo visto teste, la nomina de' costituzionali.

Di piu nell'udienza datagli a' 31 di ottobre del 1801, gli aveva

pur dichiarato quelle, che dovevano essere parole memorande

per il Cardinale : / Costituzionali saranno da me nominati,

in numero di quindici, e... senza nessun atto di som

missione. Inoltre egli aveva letto la risposta del Consalvi

(30 novembre 1801) alia nota minacciosa del Portalis
;
nella

quale il Consalvi gli aveva pur significato le estreme con-

dizioni, volute dal S. Padre, nella nomina che il Primo Con-

sole farebbe de' vescovi intrusi : di ogni cosa era dunque in-

teso il Bonaparte per filo e per segno.

Con ci6 non valgo ad intendere perche, invece di pro-

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1231. 4 25 settembrs 1901.
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cedere alle nomine, trattandone addirittura col Legato come

di cosa gia stabilita, il Primo Console ne volesse mettere

l'animo a prova con vie tortuose. Forse temeva, che il Car-

dinale, conoscendolo incapace di un'opposizione risoluta, ma

sapendolo religioso e timido sino allo scrupolo, avrebbegli

dato ad intendere che sarebbe ricorso a Roma per averne,

attesa 1'alta importanza del negozio, ed a scanso di respon-

sabilita soverchio grave, una risposta definitiva. Nella gran

fretta che il Primo Console aveva allora di spacciare quel

negozio, un tal partito del Cardinale, 1'unico che la diplo-

mazia piu elementare gli potesse suggerire, avrebbegli ar-

recato grande fastidio e non piccolo impaccio *.

Checche ne fosse di tali motivi, il card. Caprara cosi ri-

spose agli ambasciatori Portalis e Bernier nclla mattina dei

16 marzo : Interrogate, io ho risposto... che N. S. per fi-

nire lo scisma che travagliava tanto questa nazione, e benche

con pena, permetterebbe che il Console nominasse qualche

costituzionale, lasciando perb a me in qualitd di Legato la

cura e libertd di riunirli alia Chiesa, secondo le leggi che

mi sono state date ; e che in caso di qualche nomina, come

era convinto e con ragione che il Console non volesse no-

minare un soggetto che potesse far pena a N. S., se pure
si determinava a nominare qualcuno, dovrebbe permettermi
di fargli le rimarche e rappresentanze, che avessi stimato

necessarie.

Ci6 tornava a dire, che il Primo Console poteva tranquilla-

mente metter mano alle nomine anche di qualche costituzio-

nale
;
e che il Legato, dopo fatte le debite rappresentanze,

darebbe la istituzione canonica. Soggiungeva per6 il card. Le-

gato : E inutile che assicuri N. S. e V. Emza, che non

ostante questa dichiarazione, continued a fare di tutto, perche
1 Nella nota, assegnata dal B. DE LA MEURTHE a' 15 di marzo, in cui

determinava le nomine, il Primo Console osservava : Si le Legat a

1'autorite suffisante pour le faire (dare V istituzione canonica a' costitu-

zionali), je ne vois pas d'inconvenient a faire cette operation du l er au
5 germinal (22-25 marzo). Si, au contraire, il est besoin des bulles, cela

ne se pourra faire qu' au retour du courrier. (Ibid., IV, 234).
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non ne sia nominate veruno *. Ma quello, che ha a dirit-

tura dell'incredibile, si e, che dopo tutte le cose accadute e

descritte fin qui, il buon Caprara ancora fosse persuaso, o

almeno sperasse, che nessuno intruso sarebbe elettu. Infatti,

parlando delle liste de' candidati rimesse dal Portalis al Primo

Console, dopo accresciuto il numero de' vescovadi, il Caprara

scriveva, (27 marzo !) : In nessuna di queste due note e

stato posto (verun) intruso !

Lasciando dall'uno de' lati la grande ingenua buona fede

ossia la poca accortezza del Cardinale, 6 cosa manifesta che

egli era tenuto di ragione veduta, dagli uomini del Primo

Console, al buio del secreto conosciuto solamente dal Portalis

e dal Bernier.

m.

Furono riferite naturalmente al Primo Console da' signori

Portalis e Bernior le parole di risposta, proferite dal Caprara
intorno all'argomento scottante della canonica istituzione che

egli conferirebbe a' costituzionali, dopo le sue rimarche e

rappresentanze . Di quelle parole sara stato contento il Bo-

naparte, ma non ne rimase soddisfatto
; egregio tattico, come

egli era, prima di procedere innanzi, voleva sicure le spalle,

ed espugnate le posizioni pericolose. Egli si fece quindi ad

esigere dal card. Caprara nientemeiio che stesa e firmata in

iscritto dalla sua mano, la promessa che aveva fatta a voce

a' suoi due incaricati. Per ottenerla fu montata la seguente

piccola macchina, la quale ci sembra degna piii di scena che

di storia.

Nel giorno 27 di marzo, il Caprara ricevette avviso per

determinazione del Primo Console dell' ingresso solenne che

egli doveva fare alia dimane con tutto il suo seguito nella

metropolitana di Parigi, dove compirebbe quelle cerimonie

che solevano compiersi da' Legati pontificii secondo 1'antico

ceremoniale. Gli si determinavano quindi i giorni, ne' quali
1

Caprara a Consalvi, 21 marzo 1802 (Docum. Concord., V, n. 1188).
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riceverebbe le visite delle autorita costituite, e farebbe la sua

presentazione ufficiale al Primo Console. Di ci6 fu informato

per un biglietto dell'abb. Bernier *, il quale alle 2 pomeridiane

dello stesso giorno, in compagnia con uno del prefetti del

palazzo consolare
, gli signified a voce le determinazioni

del Primo Console sul punto di andare nel giorno susseguente

alia chiesa di Notre Dame, eccetera .

Ora nello stesso giorno, e solamente tre ore dopo quella

visita del Bernier, stando il Cardinale alia meta della ta-

vola
, gli si presentarono venuti per commissione del Primo

Console il consigliere Portalis e 1'abbate Bernier. E qui e da

udire la relazione, che del colloquio e degl' interlocutori di-

resse lo stesso Caprara al card. Consalvi (4 aprile 1802).

Aprl la scena il consigliere Portalis, dicendo : E mente dei Con-

soli, che alia funzione di domani, giorno in cui si canter& il Te Deum
a Notre Dame in ringraziamento al Signore per la pace conclusa, v' in-

tervengano ambi i cleri, vale a dire quelli che voi chiamate legittimi e

che godono la comunione colla Chiesa romana, ed i costituzionali.

L' Emza Vostra, continua subito il Caprara, sara facilmente per-

suaso che non mi scomposi ad una tale proposizione, poiche era facile

il rispondervi, ed insieme persuadere il consigliere Portalis, che fino al-

lora era I'unico che portava la parola (giacche 1'abbate Bernier rimase

in silenzio), non essere la dimanda combinabile in modo alcuno coi prin-

cipii della religione che professa lui medesimo. Di fatto, dopo avergli

pateticamente esposto i motivi per i quali non potevo assolutamente pre-

starmi alia richiesta, il consigliere mostronne di esser persuaso. Ma mu-

tando natura alia questione, e saltando, come suol dirsi, di palo in frasca,

mi fece mille interrogazioni^l'una dopo 1'altra, e poi disse che il dare

un rifiuto puro e crudo al Primo Console sulla dimanda, che esso per

di lui ordine mijaveva fatta in principle, era lo stesso che volere tutto

rovesciare, e rendere frustranee tutte le premure di N. S. e delgoverno
francese sul punto del Concordato, e un volere permettere che la Francia

continuasse nello scisma, per porre fine al quale io era stato spedito

Legato.

1 Cosi scrivevagli questo Abbate: Pour suivre 1'ancien ceremonial,
demain 28 (marzo) Son Em. entrera a Notre Dame de Paris. II recevra
les visites des autorites constitutes, jusqu'au 11 (germinale, 1 aprile).

Le 15 (5 aprile), il aura sa grande audience, et consacrera ensuite les

nouveaux eveques (Docum. Concord., V, 262, nota 1).
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Dinanzi a quel volpeggiare del magistrate francese, tenne

fermo il Caprara, e non cedette un punto solo di terreno,

riconoscendo per una parte la stretta necessita della pacifi-

cazione del paese, e quindi manifestando la sua ammirazione

per le premure del Prirao Console. DalTaltra parte per6 di-

chiar6 di non credere, che il ricusarsi ad una petizione di

quella fatta, contraria in tutto ed alia sua dignita ed a' suoi

doveri, potesse arrecare un tale disgusto al Primo Console

da tutto porre in rovescio . Alle quali parole lo scaltro avvo-

cato soggiunse di presenter

Ah, o voi non lo conoscete, riprese il consigliere, o in questo

momento fingete di non conoscerlo. Egli vuole che alia funzione di do-

mani il clero sia numerosissimo, per renderla in tal guisa piu. solenne
;

e qualunque cosa se gli dica in contrario, nori serve che ad irritarlo.

Voi sarete debitore al mondo ed alia Francia di avere, per un oggetto
el piccolo, guastato un affare si grande.

To, replied il Cardinale, a tal proposizione non soggiunsi, se non

che mi ero prestato, mi presto, e mi prestero a tutto cio che e compa-
tibile coi miei doveri ; ma non credo che alcuno immagini di esigere

da me cio che ne per coscienza, ne per delicatezza io posso.

lo, prosegue il Legato, non cangiai mai linguaggio ;
ed il consi-

gliere, dopo avere invano tentato di ridurmi alia sua massima, riprese :

MR questo affare deve accomodarsi; io ne ho accettata la commis-

sione. II Console prima delle sette ore ne attende il risultato, per pren-

dere le determinazioni che credera piu a proposito. E mostrommi allora

che io, medicando la cosa, potevo dare una risposta che, se non era

affermativa, avrebbe almeno potuto mettere, come dicesi, 1'acqua sul

fuoco, e venire ad un'equa composizione. Io tranquillamente e ridendo

dissi : Abborrisco la guerra, amo la pace, sono qui espressamente per

prorogarla: onde, salva la massima ed i principii cattolici, non ho

difficolta di ascoltare cio che egli fosse per propormi, e prestarmici in-

sieme in quel senso e in quella parte, che non urtasse coi miei doveri.

Quante cose e con quanta rapidit& erano state proposte,

sottratte, e tramutate dinanzi agli occhi del vecchio Cardi-

nale ! Lo sorprendono mentre stava a tavola, gli si propone
di assistere al canto del Te Deum in solenne ringraziamento
a Dio per la pace concessa, e si esige che vi assista di con-

serva co' preti giuratori e scismatici : evidentemente era

troppo ! II Legato vi si rifiutd, come doveva, dignitosamente.
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Ed allora gli si dipingono per una parte i grandi merit! e

le grandi fatiche incontrate dal Primo Console per il bene

sommo della religione; e per 1'altra gli si rilevano le con-

seguenze del disgustarlo con la negazione, fatta a un tal uorao,

di un oggetto cosl piccolo! Vengasi almeno ad un componi-

mento: se il Legato pontificio non pud, e nessuno lo pu6

pretendere, mancare a' suoi doveri, trovisi maniera di met-

tere questi in salvo ed insieme scansare un naufragio... nel

porto ! Ed a ci6 appunto erasi pensato.

Stanco e commosso il cardinal Legato stava pensando ad

una qualche tavola di salute, quando questa gli fu presen-

tata inaspettatamente dalla mano dell'abbate Bernier, gia in

voce di essere nominato arcivescovo di Aix l

,
il quale fino

a quel punto aveva rappresentato la parte del silenzioso. E
da ascoltare la relazione del Caprara:

. Fu qui che comincid a parlare I' abbate Bernier, il

quale disse: lo che prevedevo a giusto titolo, che non vi sa-

reste prestato alia proposizione di ammettere con voi alia

funzione i costituzionali, ne avevo prima esternato al sig. Con-

sigliere il mio giudizio, e persuasolo in seguito della cogni-

zione sia del modo di vedere del Primo Console come degli

altri due, ho insieme col medesimo concertato una risposta

da darsi da V. Emza IN SCRITTO.

Cib detto I'abb. Bernier pose fuori un foglio, che die-

demi a leggere, dicendo : II contenuto di questo non offende

in minimo modo i vostri doveri. Vi e molta probabilita,

che il Console ricevendo una negativa mescolata con delle

1 Nella sua nota de' 15 marzo 1802 il Primo Console decideva : Je

nommerai le citoyen Bernier... comme ayant dans les circonstances rendu

de grands services au systeme. Nell'udienza data al Caprara a' 30

dello stesso mese, disse: Desidero, com'e g-iusto, (che il Bernier) sia

fatto cardinale. Di piu, nella lettera particolare che il card. Legato
scriveva al Consalvi (4 aprile) sembra, che lo stesso Caprara abbia in-

sistito nell'abboccamento col Primo Console perche, parendomi cosl I'uso,

Vabbate Bernier fosse nominato cardinale per una specie di nomina anii-

cipata! (Docum. Concord., V, 234, 279, 282). In quella vece il Bernier

fu servito del solo vescovado di Orleans: e morl semplice vescovo di

questa citta (1806).
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tspn che sono secondo il suo cuore, la cosa si com-

/K>'iya, e che egli o prescinda dalla dimanda, o trovi altro

compenso adattato alia circostanza. E concluse: Diversa-

mente io pure temerei, che una volta che il Console si

indotto a dare la commissione che il sig. Consigliere ha

eseguito con V. A'/7/j//, se in qualche parte non viene se-

condato, *'////// in modo da produrre conseguenze funeste.

Curiosissimo e strano e il contenuto del foglio, che il Bernier

presento allora a leggere e sottoscrivere al cardinal Legato.

Comincia con queste precise parole: I vescovi ed i preti

costituzionali sono certamente preti e vescovi cosi, che non

abbisognano di nuova ordinazione. Di un tal principio con-

vengo col sig. Consigliere di Stato. Convengo pure che il

Primo Console potra nominare, tra i vescovi costituzionali,

quelli che egli con la sua saviezza reputera degni. Con-

vengo inoltre, che bisogna riunire tutti i parti ti. E cosi, dopo

aver dato 1' istituzione canonica a' vescovi, che piacera al

Primo Console di nominare, io attendero alia loro unione

di maniera che non rimanga alcun germe di disordine od

occasione di umiliazione...

Ma 6 da riferire quel foglio nella sua interezza nativa,

che e del seguente tenore:

Les eveques et pretres constitutionnels sont certainement pretres

et eveques; A ne pas avoir besoin de recevoir de nouveau les ordres.

Je conviens de ce principe avec M. le conseiller d'Etat. Je conviens

encore avec lui que le Premier Consul poura noiiimer, parmi les eveques

constitutionnels, ceux que dans sa sagesse il en jugera dignes. Je con-

viens encore avec M. le conseiller d'Etat qu'il faut reunir tous les partis:

ainsi, apres 1'institution canonique donnee aux eveques qu'il plaira au

Premier Consul de nommer, je procederai a leur reunion, de maniere

qu'il ne puisse rester aucun germe de troubles ou occasion d'humiliation.

Mais je prie M. le conseiller d'Etat d'observer, qu'avant 1'institution

canonique donnee aux eveques constitutionnels et par eux demandee dans

la forme d'usage, ils ne communiquent point avec Sa Saintete, par qui

ils n'ont point et6 institues. II faut done que cette communication soit

etablie, apres la publication du concordat, par les institutions cano-

niques donnees et demandees en execution de ce concordat, avant que

moi, Legal, je puisse reconnaitre ceux qui n'ont eu, ou cesse depuis
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dix ans toutes les relations usitees avec le Saint-Siege. J'observe a

M le conseiller d'Etat qu'il a raison de dire qu'il faut finir le schisme;

mais j'ajoute que Ton n'a demande la demission aux anciens et 1'abandon

aui constitutionnels, que pour pouvoir, en execution du concordat et

par I'institution canonique donnee a tous ceux qui seront nommes par
le Premier 'Consul, faire cesser les differends qui ont produit le schisme.

Je conviens avec M. le conseiller d'Etat que 1'eglise metropole de

Notre-Dame de Paris continue d'etre eglise, que les actes religieux par

lesquels on imprime le caractere, qui y ont ete celebres, n'ont pas besoin

d'etre reiteres, et c'est en consequence de cela que je ne me fais aucune

peine d'aller a Notre-Dame. Je ne demande point a etre assiste d'an-

ciens eveques ni d'autres pretres tenant & eux; carvenant pour la paix
et pour finir le schisme, je veux eviter tout ce qui pourrait occasionner

des troubles. Mais j'observe M. le conseiller d'Etat que je ne puis
non plus avouer, avant la publication du concordat et avant les insti-

tutions canoniques demandees et donnees en consequence, les eve"ques

et pretres avec lesquels je ne puis entrer en communication que par
ces deux choses.

J'ouvre mon coeur a M le conseiller d'Etat, et je le prie de juger
combien mes intentions sont droites et pures. Je ferai tout pour entrer

dans les vues du Premier Consul, qui ne veut que le bien. II pent notn-

mer tel ecclfeiastique qu'il jugera convenable pour mz recevoir d Notre-

Dame, et y faire la priere pour la paix glorieuse qu'il vient de procurer
au monde.

Je prie M. le conseiller d'Etat d'agreer 1'assurance...

IV.

Nel leggere con attenzione questo foglio, le cui cose con-

tenute il Caprara impegnavasi di adempiere colla sua firma,

si scorge che il card. Legato si compromette formalmente

a dare I'istituzione canonica a qualsiasi vescovo, cui talen-

tasse al Primo Console di norainare
;
che per6 non pu6 pre-

stare una tal cosa se non dopo la pubblicazione del concordato,

ossia dopo compiuta la riconciliazione de' costituzionali con

la S. Sede. Si scorge in secondo luogo, che il tenore di un

tal compromesso ha appena una relazione indiretta con le

cose, che il Portalis aveva chiesto in nome del Primo Con-

sole con quello scenico apparato ed ansiosa espettazione, che

abbiamo visto. Ed in ultimo si deduce manifestamente, che
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i due incaricati consolari montarono tutta codesta macchina,
al solo fine di strappare dal card. Legato la promessa scritta

di consacrare i vescovi costituzionali ! In nome dunque del

Primo Console, il Portalis ed il Bernier ebbero teso al vecchio

card. Legato una indecorosa insidia !

Ora e da vedere, come dinanzi ad un procedimento cosl

grave, non diro per la sostanza delle cose chieste, ma per

il decoro della sua dignitS, si comportasse il Rappresentante
del Sommo Pontefice. fil mestieri riferire le sue stesse parole :

Ad un apparato della natura che ambidue mi presen-

tavano, mi posi in qualche angustia, e messomi a leggere il

foglio, feci sul medesimo i rilievi opportuni, su de' quali

andammo d'accordo. Finalmente, vedeiidomi posto nel duro

bivio, o di rischiare di rovesciare tutto, o di dovere sce-

gliere un mezzo che temperasse in qualche modo la bur-

rasca, mi riVolsi allo stesso Bernier, dicendogli: Giacche

voi che a sangue freddo, e non in un momenta, come il mio,

avete considerate il contenuto del foglio, mi assicurate non

esservi cosa che si opponga ai principj e massime nostre,

colla sola vista di evitare un inconveniente che tutti due

mi fate temere funesto, non ho diflicolta di far trascrivere

il foglio e di darvelo trascritto.

Francamente, al vedere un Cardinal Legato della S. Sede,

che era venuto in Francia per illuminare e pacificare i po-

poli, rappresentando nella sua persona quasi la stessa per-

sona del Pontefice romano, ridursi a chiedere il giudizio di

un prete per lo meno gallicano e sospetto ;
e sul costui giu-

dizio intorno a principj e massime romane riposare il pro-

prio giudizio e la propria coscienza, si pu6 a mala pena com-

primere un senso di sdegnosa compassione.

Se non altro per6 questa volta il card. Caprara comin-

ci6 a sospettare seriamente della nomina, che il Primo Con-

sole farebbe di alcuni costituzionali. E confessa schiettamente

che, conforme il Papa stesso aveva promesso nella nota del

Consalvi al Cacault, il rifiutare la canonica istituzione, pre-

mettendo le dovute condizioni, era poco meno che impossi-



58 LA NOMINA DE' COSTITUZIONALI

bile. E per ultimo il buon Cardinale, non sapendo a quali

mezzi appigliarsi onde impedire quella scelta fatale, si trin-

cera nel riparo da lui soventi volte messo in gioco dinanzi

al Ponteflce ed al card. Consalvi, il quale se non altro prova

certamente e le sue buone intenzioni ed il suo buon cuore.

II contegno mio, dice, fino al momento presente, 6 stato

quello di caricare me, e non il S. Padre, di tutto ci6 che

non fosse conforme colle viste del Governo
;
e ci6 per rispar-

miare alia Santit& Sua e urti ed angustie.

Ma di li a tre giorni, chiesta ed ottenuta udienza dal

Primo Console a fine di fargli le congratulazioni per la pace
'

conchiusa ad Amiens, senti dalla bocca stessa del Bonaparte
la notizia, che fra i soggetti da destinarsi ai nuovi vesco-

vati, piccolo sarebbe stato il numero dei costituzionali .

A quell'annunzio si fece coraggio il Caprara, e gli mise

innanzi tutte le ragioni, che giudic6 piu efficaci allo scopo di

dissuaderlo da un tal partito : accenno alle lusinghe che sul

proposito gli aveva sempre date, espose il dispiacere del

Papa, i danni della discordia fomentata, e la disdetta del

Legato nel non essere riuscito ad ottenere dal Primo Con-

sole un oggetto che formava la sua stessa gloria .

In risposta a cosifatte umili e quasi piangolose suppli-

cazioni, il Primo console uso un linguaggio pieno di maesta,

ed insieme fondato sopra incontrastabili ragioni, dallo stesso

Caprara riferite in tutta la loro chiarezza. Suonano cosl:

A queste proposizioni, cosl il Cardinale, che accompa-

gnai con sentimenti d'angustia, riprese il Primo Console:

Due cose Toglio, e debbo dirvi intornoacib. I vescovi stessi

dimettenti sono quelli die dicono n& potervi trovare male,

n& esservi cosa che o/fenda la religione (proposizioni che

gid conoscevo) se saranno nominati vescovi costituzionali,

purchd essi facciano cib che dal Papa verra loro prescritto

per la necessaria riconciliazione. II Papa stesso mi ha dato

per scritto, mediante la nota responsira a Cacault, che

avrebbe abbracciato al suo seno i costituzionali e che gli

avrebbe fatto dare la canonica istituzione; dunque ilparlare
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ulteriormente su cib affatto inutile. La massima da tue

& abbracciata : o questo o niente. Died saranno i costitu-

zionali, due dei quali arcivescovi, e otto i vescovi.

Al suono di cotali espressioni, mi sentii trafiggere , sog-

giunge il Caprara; ed espone quindi le ragioni, colle quali

procurd di espugnare il partito preso; ma tutto indarno,

poich6 non ripetevansi che le stesse parole di sopra ac-

cennate.

Ed in questo punto della sua udienza, intervenne un al-

tro interlocutore, le cui parole non furono n& moderate ne

giuste come quelle del Primo Console. Sono degne di essere

citate nello stesso tenore con cui il Caprara le riferiva a Roma :

Per mio maggior cordoglio ed imbarazzo, cosl il card. Legato, il

consigliere Portalis, che fino a quel momento aveva contestata la mas-

sima contrarieta per i costituzionali, dei quali neppure uno aveva po-

sto nelle tre note date al Primo Console (come gia a suo tempo pre-

venni V. Einza), si dimostro difensore piii acerrimo dei costituzionali

medesimi
;
ed incarl come suol dirsi, la mercanzia. lo dunque dovei al-

lora combattere non piu uno, ma due sullo stesso oggetto. Dissi quel

che umanamente era possibile... E rimproverato dal medesimo consi-

gliere, che i miei erano principj romani, risposi colla piu gran fran-

chezza, che mi faceva un impegno di seguire e propugnare i principj

romani, perche sani e cattolici, ma non i suoi perche filosofici. E qui

realmente ci barattammo qualche parola, senza che sulla particolare

detta differenza dei principj suoi e miei, io cedessi un dito di terreno.

Destatisi nel Cardinale -alquanto gli spiriti assopiti, per

quella contesa col Portalis, di cui pot6 almeno allora cono-

scere i veri sentimenti, torno all'assalto del Primo Console,

il quale da esperto guerriero ripeteva sempre: o questo, o

niente, accennando a ragioni di concordia e di unita nazio-

nale e religiosa. Ora afferrando appunto questa ragione, il

Caprara la gir6 al suo intento, dicendo che tanto i secolari

come gli ecclesiastic! delle rispettive diocesi, ricuseranno di

riconoscere per vescovi i costituzionali... Cui il Bonaparte

rispose queste precise parole : Gli ecclesiastici che ardiranno

di cib fare, non li rilegherb a Cayenne; ma tutti senza ecce-
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zione li mandero nella Romagna, dividendoli nelle varie

<*itta delta medesima.

Vista 1'irremovibile volonta consolare, il buon Caprara bi-

Ianci6 nel suo pensiero da una parte la necessita della pub-

blicazione del Concordato, e dall'altra 1'obbligo indecoroso

per il Papa di un suo assentimento diretto all'accettazione

de' costituzionali. E concluse cosl il suo discorso : Dunque
facendomi presente tutto cio, dissi fra me : in una circostanza

da cui non pud prescindersi, meglio che il mondo accusi

me di avere in tal guisa aderito, che il Santo Padre in

dirittura.

Fattosi quindi a pregare per carita
,
che almeno si

minorasse il numero dei costituzionali
,
e non avendo nulla

ottenuto, fece uno sforzo coraggioso in questi termini: a E

bene, disse, giacche sono sicuri che il Papa ha ceduto per la

nomina, e rispettiva istituzione canonica dei costituzionali,

siano sicuri ancora, che io non mi dipartir6 di una linea dalle

istruzioni che sul proposito mi sono state date, ed a qualsi-

voglia costo non procedero ad atto alcuno, se non si verifi-

chino fino all'ultima parola le condizioni che esige N. S. dai

costituzionali rawed uti, e che prescindendo anche dalla na-

tura di costituzionali, sar6 scrupoloso al massimo segno, come

e mio dovere, su quella dei medesimi.

A questa mia proposizione manifestb marcato sdegno il

Primo Console; ma io invece, acquistato coraggio, ripetei :

Credo di dovere agire cosl; non posso in coscienza ne per

onesta contenermi diversamente.

Lo sdegno marcato del Primo Console, che il card. Ca-

prara accenna espressamente, non credo che si riferisse alia

sostanza della cosa richiesta dal Legato. Prescindendo dal

giudicare qui, tanto dal lato politico come dal religioso, 1'atto

di volere a ogni costo preti separati da Roma nelle nuove sedi

vescovili, per ci6 che riguardava le qualita morali e religiose

de' nuovi nominati, egli ci aveva gia pensato a modo suo,

escludendo affatto i pericolosi, ed in maniera speciale il Gre-
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goire '. Quindi, conoscendo egli molto bene le determinazioni

prese da lui su questo punto, e ignorate affatto dal Legato ;

ed inoltre essendogli note le condizioni, imposte da Roma per

I'accettazione del costituzionali, ossia conoscendo quanto po-

teva e doveva fare il Legato, non pot6 non sorridere dinanzi

all'ingenua minaccia avanzatagli da costui, di compiere cioe

11 proprio dovere. Infatti, rivoltosi al consigliere Portalis,

disse: Avete inteso ci6 che il Legato vuole; dunque vous en

rpondrez.
II che equivaleva a fargli intendere, che dovesse trovar

maniera di spuntare anche in questa parte le pretension! ro-

mane, come quelle che sapevano di soverchio cristianesimo

per i nuovi tempi correnti. E vedremo come il Portalis ebbe

bene intesa la lezione.

1 Nella sua nota del 15 marzo, il Bonaparte scriveva: Du reste, le

constitiitionnel qui veritablement powrrait donner de I'embarras, Gregoire

ne sera pas nonime, non plus que ceux qui dans un temps quelconque

auraient, contre le voeu de I'jfy/lise, signe la mort d'un individu quel-

conque (Docum. Concord., V, 235). A cio si riducevano le qualita, richieste

dal Bonaparte ne' nuovi pastori costituzionali!

La scelta pero fa pessima per la maggior parte. II card. Consalvi,

gcrivendone a' Nunzi, diceva : La seconda amarissima notizia e, che

alcuni (non tutti) dei detti intrusi sono assolutamente riconosciuti dal

pubblico per indegni d'essere dati per pastori, per la loro condotta e

qualita, a parte anche dell'essere costituzionale (Cifre a' Nunzi, 8 mag-
gio 1802. Archiv. Vatic., vol. 276).

Mgr Sala, che li conosceva da vicino, cosl ne parla nel suo Piano

di riforma: Vennero nominati... li Costituzionali, incominciando da

quell i, che erano i piu distinti nel sostenere lo scisma; e le principal!

molle regolatrici di tutte le nomine furono la parentela coi Ministri, o

coi Generali d'armata, 1'appoggio de' primi favoriti dalla Corte, le rela-

xioni coi caporioni della setta fllosofica (Miscellanea della It. Societa ro~

tnana di Storia patria, G. A. Sala scritti varii, IV, 111).
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IloXXce

Platone.

IV.

Sono avviato per la diplomazia.

Secondo un decreto paterno inappellabile dovevo a dodici

anni entrare all'Accademia militare, quando invece un fatto

doloroso e inaspettato, cambid di punto in bianco 1'indirizzo

della mia vita.

Mio padre era per natura franco, schietto, incapace di

simulare e di mentire. In conseguenza era solito dare il

fatto suo ad ognuno, senza troppo badare se colui al quale

rivedeva le bucce era conte, marchese, colonnello, generale

od anche qualche cosa di piu. Cotal sorta di gente franca e

schietta non fara mai fortuna nel mondo, il quale nulla piii

odia che la verita. E ben sel provo mio padre a suo costo.

Quando venne la sua volta per esser promosso a maggiore,

fu lasciato da parte e rimase col puro e semplice grado di

capitano. Punto sul vivo domandd spiegazioni al colonnello,

al generale, al ministro della guerra, e n'ebbe buone parole

con promessa che ove usasse maggior prudenza nel parlare,

maggiore ossequio e deferenza verso i superior!, nella se-

guente promozione salirebbe di grado.

Mio padre torno a casa che aveva un diavolo per capello,

e sotto 1'impulse della passione dato di piglio alia penna* scrisse

una terribile lettera al suo generale, il quale, cosl credeva egli,

per ragioni personali, aveva preso a perseguitarlo. Quella let-

tera naturalmente passo dalle mani del generale in quelle del

ministro della guerra, il quale impose senza piii al capitano

Chevalier di fare ammenda onorevole di quelle ingiurie al ge-

nerale offeso o di ritirarsi dall'esercito. Nella dura alternativa

mio padre si appiglio a quest'ultimo partito, e ritorno a vita
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privata, conservando solo della vita militare un odio tremendo

contro tutto ci6 che sapeva di esercito, di gradi e di mini-

stero della guerra.

Noi si aveva qualche palmo di terra al sole, e per6 il danno

materiale fu poco o nulla, tanto piu che allora come adesso gli

ufficiali dell 'esercito, salvo i maggiori, erano tenuti a stec-

chetto; ma il cruccio, la vergogna, il dispetto che inio pa-

dre prov6 al triste fatto fu tale che credevamo ne impaz-

zisse. Allora si vide quanto possa una moglie fedele sul cuore

del marito nei giorni della tribolazione. Mio padre era riso-

luto di sfidare a duello il generate, e Dio sa che cosa sa-

rebbe accaduto se mia inadre non fosse riuscita a calmare

1' infuriate e a ritornarlo a ragione d'uomo. Quella donna

gentile non parlo rnolto, e molto meno port6 ragioni per dis-

suaderlo direttamente dal triste proposito : ma pianse, preg6,

implor6; gli cinse colle braccia il collo, gli ricordo il pro-

prio amore, gli disse che quella sua vendetta le cagionerebbe

la morte, e le sue lagrime e le sue preghiere trionfarono di

quell'anima altiera che si piegava docile all'amore, mentre

avrebbe resistito o si sarebbe spezzata come una sbarra di

acciaio alia violenza. II duello percio non ebbe luogo, e per

toglierci dal luogo di tanti dolori lasciammo tutti insieme e

prima del tempo Torino, e ci riducenimo in villeggiatura

sugli ameni colli della vicina Saluzzo.

Posti questi awenimenti, non era piu da pensare all'Ac-

cademia militare, ed io doveva scegliere un'altra professione.

Mio padre diede una corsa colla memoria alia vita, morte e

-miracoli de' suoi antenati e risolvette di farmi proseguire gli

studii in collegio per poi avviarmi alia medicina, come gia

vi si era dedicate, anni prima, un mio bisnonno, rimasto

celebre nella Savoia ed a Torino per le sue teorie ardite e

le sue guarigioni meravigliose. Per rendere tuttavia la mia

vocazione piu certa ed assennata, penso mio padre di con-

sultare in proposito un certo medico torinese, suo vecchio

amico, e nel cui giudizio aveva piena fiducia.

II bravo dottore ci ricevette con una espansione che mai
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la maggiore, ed ascolto senza fiatare il disegno di papa a
mio riguardo. lo intanto, seduto sopra una poltrona alta un

palmo piu di me, giravo intorno gli occhi per la saletta e

dimenavo le gambe nel vuoto.

- Giovanni, disse il dottore quando mio padre ebbe finite,

ascoltate me. Se volete bene a vostro figlio, piuttosto che

avviarlo per la medicina, strangolatelo, torcetegli il collo,

buttatelo magari nel Po, ma farlo medico, non mail

lo, a questo consiglio sanguinario, cessai dal dimenare

le gambette, e fissai gli occhi su quel terribile uomo in so-

prabito nero e occhiali d'oro.

- Oh ! oh ! grid6 mio padre, le sballate grosse quest'oggi,

caro dottore!

-
No, no, e la pura verita, e ve la dico perche voglio

bene a voi e al vostro bamboccio. La mia 6 una professione

da cane, da ladro, da assassino, e se tornassi a nascere fa-

rei prima il boia che il medico.

La & grossa, per dina diana. Ma e si potrebbe sapere il

perche di tanta vostra avversione alia medicina?
- Pun to primo : se avete clienti vi seccano giorno e notte,

e non siete mai sicuro di dormire otto ore di seguito nel

vostro letto
;
se poi non ne avete, crepate dalla fame come

un cane in tempo di carestia. Punto secondo : si vive come
tanti ciacchi in mezzo a tutto cio che v'ha di piu schifoso

e di ributtante nel regno animale, e per sostenerlo bisogna
avere uno stomaco di coccodrillo. Punto terzo : dopo tante

fatiche la maggior parte dei vostri pazienti vi paga con un

bel calcio sotto le reni. Hanno quattrini pel teatro, per le ve-

sti di seta, per i finimenti di gioie, per i loro vizii
;
ma pel

medico che li ha cavati dalle mani del becchino sono tanti

falliti. M'intendete, signer Giovanni? Trovate un' altra pro-

fessione pel vostro marmocchio. E a tutto questo aggiun-

gete che noi altri medici viviamo in media quattro o cinque
anni di meno del resto del genere umano.

II dottore ha ragione, mi disse papa, quando fummo
sulla strada. La medicina non fa per te. Sceglieremo un'al-

tra professione.
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- lo alzai gli occhi verso 1'autore della raia vita, e mi

arrischiai a metter fuori un suggerimento infantile. Pap,

dissi, voglio diventare un diploniatico come il cavalier Ru-

bin i. Avviatemi per la camera diplomatica.

Mio padre si ferm6 di subito sul marciapiede e mi guardd

con aria incredula: Dici davvero? Chi t'ha messo in capo

questa fantasia?

II cavaliere m'ha detto che i diplomatici fanno e di-

sfanno il mondo
;
e poi si viaggia ed io amo tanto viaggiare,

papa. Di piu il cavaliere mi dice che i re e le regine invi-

tano a pranzo...

SI, e poi tante altre bricconate che il cavaliere ha ta-

ciuto. Sappi che in famiglia non abbiamo mai avuto un di-

plomatico.

Io sar6 il primo, papa, e vi far6 onore.

Ben be 7

! vedremo, si parler& col cavaliere.

II cavalier Rubini ! Quando penso a lui vado tutto in

brodo di giuggiole! Era un vecchio diplomatico in riposo,

amico della famiglia, e di casa piu che la granata. Villeg-

giava vicino a noi, e non falliva mai sera che lion venisse

a fare la sua brava partita a tre sette, innaffiata da un buon

fiasco d'Asti. Quando lo conobbi io, egli era vicino agli ot-

tant'anni, ma non gliene avreste dati sessanta. Alto e diritto

della persona, arzillo quanto il vin nuovo, con barba e baffi

neri come la pomata colla quale li tingeva, gentile nel

tratto e inesauribile parlatore, era la delizia di quanti lo

conoscevano. II vecchio si era attaccato in raodo parti-

colare a mio padre perche buon ascoltatore, e perche non

rifiutava un aneddoto piccante anche se raccontato da lui

per la centesima volta : mio padre per6 gli rendeva pan per

focaccia, e content! tutti e due.

Come primo segretario dell'ambasciata Sarda, aveva fre-

quentato il cavaliere quasi tutte le Corti di Europa, dove

contrasse amicizia o conoscenza cogli uomini piii celebri

dell'epoca napoleonica. Stava a Pietroburgo quando Paolo I

fu assassinator assistette nel 1804 a Parigi alia procla-

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1231. 5 27 settembre 1901.
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mazione di Napoleone ad imperatore del Frances!: si tro-

vava a Vienna quando Napoleone vi entr6 vittorioso nel no-

vembre del 1806. Era amico intimo di Portalis, e di Talley-

rand, principe di Benevento. Aveva pranzato parecchie volte

col principe di Metternich, e viaggiando in Tirolo, aveva

avuto la fortuna di dormire nello stesso letto con un arci-

duca di casa d'Austria. Gli occhiali d'oro che portava sul

naso gli erano stati regalati da una principessa del Wtirt-

temberg; 1'orologio d'oro tutto messo a diamanti era dono

dello Zar Alessandro I, figlio dell'assassinate Paolo; 1'anello

che aveva in dito gli era stato regalato dal cardinal Consalvi,

e le pianelle che portava ai piedi erano regalo di una cele-

bre ballerina, che dopo aver fatto impazzire i giovanotti di

raezza Europa si era ritirata nell'etk matura a far vita di-

vota e a vivere delle pingui entrate e dei dolci ricordi della

non divota gioventu.

Con mio padre il Rubini parlava di politica e di guerra:

criticava le battaglie di Napoleone e le diceva inferior! per

strategica a quelle di Federico secondo: si mostrava entu-

siasta della santa alleanza del Metternich, e dichiarava Tal-

leyrand il piu grand'uomo del suo tempo. Infatti, cosl egli

spiegava, il principe di Benevento, solo fra gli uomini di

Stato antichi e moderni, riusci a tenersi in pugno per quasi

cinquant'anni il potere, e mentre intorno a lui ogni cosa

periva, egli solo nell'universale naufragio, seppe stare a

galla. Prete e Vescovo aveva servito la Chiesa: maritato

servl la moglie : rivoluzionario si inchino davanti alia rivo-

luzione : in America presto ossequio alia democrazia : nel

1797 ministro degli Esteri in Francia divento repubblicano :

piu tardi fu il factotum di Napoleone: nel 1814 fece procla-

mare il ritorno dei Borboni, e dopo una camera diploma-

tica sempre fortunata, sernpre profittevole, mori carico di anni,

di onori, di ciondoli e di ricchezze nell'anno 1838, in patria e

nel suo letto, mentre parecchi dei gi& suoi padroni erano

morti per man del boia o in duro esiglio. Cotal uonio era pel

cavalier Rubini un dolce ricordo di costante amicizia, un
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modello glorioso, e un eroe la cui orma gigantesca, a sentir

lui, ancor premeva sui destini del mondo.

II Rubini dunque, come aveva prima persuaso me, con-

vinse anche mio padre ad avviarmi per la carriera diploma-

tica e si offeree ad aiutarmi. Nella carriera diplomatica,

diceva egli, c'6 tutto da guadagnare e niente da perdere. Se

vi riesce il negozio che avete per mano, riceverete ringra-

ziamenti e regali da ambo i Govern! contraenti : se non vi

riesce, avrete contrario il vostro padrone ma non 1'awer-

sario, il quale vi sara grato della premura che avete messa

nel fare tiepidamente il vostro dovere. Capitano, credetemi,

i diplomatic! fanno e disfanno il mondo, e sarebbero dav-

vero altrettanti babbei se nel far la torta non si mettessero

un po' di pasta da parte. Voi lo sapete: mio padre, buo-

n'anima, non mi Iasci6 un gran che : tutto quel ben di Dio

che ora posseggo lo debbo alia mia industria : sono tanti gra-

nelli di pasta che mi sono rimasti in mano nel fare la torta.

Fate che a vostro figlio riesca di mettere le mani in pasta:

al resto ci pensera da se.

Fu dunque risoluto di avviarmi per la carriera diploma-

tica, al qual fine il cavaliere consigli6 mio padre di man-

darmi a studio in Inghilterra, perche cola potessi finire la

mia educazione ed imparare allo stesso tempo 1' inglese, lingua

se non affatto necessaria come al presente, pure anche al-

lora assai utile agli uomini e alle donne che si applicavano

alle faccende dello Stato.

V.

II mio primo viaggio.

1842.

La risoluzione di papa a mio riguardo cagiond un vero

putiferio in famiglia e nella parentela. Lo zio canonico pro-

fetizz6 che fra gl'Inglesi avrei perduto la fede e mi sarei

fatto protestante ;
mia zia diede per certo che, posta la mia

inclinazione al male, mi sarei imbrancato coi peggiori ladri
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ed assassin! di Londra; raia madre poi si teneva sicura che

annegherei in mare o per Io meno nel Taraigi. Un altro zio

di papa, vecchio colonnello in pensione, protestd energica-

mente contro 1'abbandono della carriera militare, e minaccid

di sposare la sua cuoca, e privarmi cosi della futura eredita

delle sue sostanze. Un altro parente fece intendere a babbo

che per un suo puntiglio private non doveva sacriflcare 1'av-

venire del figlio, e finalmente gli giunse da Chieri una ter-

ribile lettera di un mio bisnonno, nella quale il vecchio mi-

nacciava al nipote ferro e fuoco se gli fosse bastato il fegato

di dar effetto al suo divisamento di far di me un diplomatic.

Mio padre tronco la testa al toro col metterci in diligenza,

e via tutti e due a gran carriera verso Genova dove ci do-

vevamo imbarcare.

Mia madre, giunto il momento del distacco, verso un

fiume di lagrime : io, a dir vero, piansi da un occhio solo,

tanta era la voglia che avevo di vedere il mondo e di desi-

nare con qualche re o regina. Tuttavia quando, uello stretto

abbraccio, sentii il cuore di mia madre battere di contro al

mio, m'intenerii, e fui sul punto di rinunciare alia camera

diplomatica, ai viaggi e persino al pranzo regale. Anche la

zia mi baci6 in fronte, e ne portai per una mezz'ora il pru-

rito che mi cagionarono i suoi baffi ispidi, folti e pungenti
come un vescicante.

Per viaggio in diligenza, il nostro fu fortunatissimo. Mio

padre, a buon conto, aveva fatto testamento, perchd viag-

giando, non si sa mai che cosa possa accadere. Ma furono

precauzioni inutili. Tutto and6 bene, e quautunque si sfa-

sciasse una ruota della carrozza, si rompesse una stahga, si

strappasse or 1'uno or 1'altro dei finimenti dei cavalli, ed

anzi una delie rozze, a meta strada, pigliasse una dispera-

tissima tosse, con tutto ci6 arrivammo sani e salvi a Genova
e andammo ad albergo alia trattoria dei Tre Re a poca di-

stanza dal porto.

Dire 1' impressione che io ebbi da quel mio primo viaggio
sarebbe impossibile. Avevo dodici anni, e fino allora non ero
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mai uscito dalla provincia di Torino. Dalle altezze deliziose

di Superga aveva piii volte contemplate la citta mia natale,

sedente come reginasul ricco trono della pianura piemont
il letto serpeggiante del Po, e il grandiose circo delle Alpi,

elevautisi tutto in giro dal Monviso ai massi giganteschi del

monte Rosa. Quel flume, quella pianura, quei monti erano

il mio mondo. Al di la c'era 1'ignoto, il misterioso, il ter-

ribile; forse un mostro che divorava i viaggiatori, un dra-

gone che incantava i forestieri, una fata che stregava i fan-

<iiulli, o un cherubino che colla spada di fuoco stava a guardia
del proibito paradise piemontese. Quando dunque io ne varcai

le temute soglie, e vidi altra gente, altre province, altri co-

stumi, strabigliai, rimasi attouito e quasi perdetti la facolta

di parlare e di pensare. Passavo le lunghe ore colla testa

fuori del finestrino della carrozza e ad ogni tratto escla-

mavo :
- - Papa, guarda ! guarda ! Curioso ! Perche papa ? Oh

che gente ! Ve' che sorta di vestito ! Papa, senti che lingua !

Bello! Che maraviglia!

Finalmente arrivammo in vista del mare.

Se fossi romanziere del genere di un cotale che ora in

Italia va per la maggiore, a questo punto del mio racconto

mi farei lecito di diventare poeta, e nel subito incantesimo

getterei i miei periodi armonizzati come strofe liriche . Can-

terei le onde bianche, verdi, azzurre, glauche; i flutti spu-

manti, i riflessi d'oro e d'argento, 1'acqua delicatamento

argentea come le foglie- novelle del salice fluviale, il fol-

gorio del cielo, i messaggi furtivi del vento fuggevole, i so-

nori silenzi, la virtu evocatrice del gorghi profondi, gli schifi

leggeri volanti sullo specchio delle acque, e le canzonette

marinaresche echeggianti sul mare placido e accompagnate
dalla chitarra e dal mandolino, vibranti sotto ^e dita di una

bella donna. Descriverei il porto di Genova comparaudolo

ad un bacino d'olio odorifero ove una galera palpitante di

orifiamine entra con uno strano silenzio, come una t'arfalla

crepuscolare nel calice venato di un gran fiore. Vedrei

entrare nel gran porto una torma di galere, simiglianti forse
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a quelle che navigano nel sogno del lussurioso dorrnente il

suo ultimo sonno in un letto pregno di profumi mortali.

Come quelle, esse portano cordami composti con le capel-

lature rattorte delle schiave predate nei paesi di conquista,

tuttavia stillanti d'olio soave
;
come quelle, hanno le stive

cariche di mirra, di spicanardo, di belzuino, di eleomele,

di cinnamomo, di tutti gli aromati, e di sandalo, di cedro,

di terebinto, di tutti i legni odoriferi, in varii strati. Gli

indescrivibili colori delle vampe, ond'esse appaiono pave-

sate evocano i profumi e le spezie. Azz^irre, verdi, glauche,

crocee, violacee, di mescolanze indistinte, le vampe sem-

brano sprigionarsi da un incendio interiore e colorarsi di

sconosciute sublimazioni. Se fossi poeta metterei sotto gli

occhi del lettore 1'imagine di Geneva, citt& brutale, nera

di carbone e irta di armature
;

il fragore dei magli, lo stri-

dore degli argani, Tansare delle macchine, 1'immenso ge-

mito del ferro, le strade inondate dalle flumane umane, le

case dai mille occhi difformi, pieni di febbri nemiche del

sonno, i teatri occupati dall'anelito o dallo stupore degli uo-

mini, i manicomii popolati di letterati nevrastenici e di genii

incompresi, le volonta umane protese ferocemente nella

guerra dei lucri, le mura infette dalla lebbra degli affissi, le

tabelle portate in giro dai facchini inebetiti, i ponti gigan-

teschi delle fabbriche, i veicoli veloci, in alto, in basso, in

ogni dove.

Se fossi poeta, direi tutte queste belle cose in periodi

armonizzati come strofe liriche; ma non avendo, grazie ai

Numi, il cervello divorato dall'estro poetico, mi contentero

di esporre in prosa, piana e per niente lirica, Timpressione

che provai alia vista del mare, di Geneva e del piroscafo

che mi doveva portare in Inghilterra. Contemplai il mare,

e mi parve un gran flume, un gran lago, che non correva

per6 al modo dei fiumi, e le cui sponde si allargavano assai

piu di quelle dei laghi. Miravo estatico quella grande distesa

di acque, ed avendo imparato a scuola che la terra e rotonda

e se ne sta librata nello spazio, non riuscivo a capire come.
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nuii il inare non usciva da' suoi confini e non procipitava

nello spazio. Erano dunque idee filosofiche, non poetiche

quelle che alia vista del mare sorsero nel mio cervello di

ragazzo dodicenne; ma non c'6 da stupire. A quell'eta ero

gia un piccolo superuomo, come al presente souo un magno
superuomo.

Quanto poi a Geuova, mi parve gaia, pittoresca, superba,

grandiosa, in mezzo al verde cupo dei giardini, sorridente nel-

1'ampio anfiteatro coi centomila occhi delle sue finestre
;
ma

con tutto ci6 sotto niolti rispetti mi parve inferiore alia mia To-

rino. Le vie strette, sporche e storte come la coscienza di certa

gente. II porto pieno di barche e di navi colle vele sudicie,

stracciate o rattoppate a varii colori
; 1'acqua oleosa e pulita

come il brodo di un oste di quinta classe; un vento niale-

detto che si cacciava, senza vostro permesso e alia chetichella,

fin .dentro il midollo delie ossa; un popolo industrioso e forte

con una lingua strana e un parlare sui generis; il resto su

per giii come a Torino, coi sette peccati capitali, le virtu

morali e teologali. Naturalmente la Geneva del 1842 non era

la Geneva del 1900, ed io per giunta ero fresco di casa e

quasi quasi anche di nascita; ma volendo pur dire la verita

debbo confessare che 1'impressione che allora ne riportai non

fu del tutto bella, essendo altamente convinto che ci6 che

non era come a Torino non poteva esser bello.

Ma cio che sopra tutto attir6 la mia attenzione e mara-

viglia fu il piroscafo. Com su e giu pel ponte, discesi nelle

cabine, visitai la sala da pranzo, misi il naso dentro la ca-

verna infernale dove due fuochisti gettavano palate di carbone

nella fornace, diedi un'occhiata nella stiva, odorai gli odori

straui che si sprigionavano in modo misterioso da ogni parte

del bastimento, odori che disposti come in una scala musicale,

passavano dal profumo di belzoino e di acqua di Colonia alia

puzza piii scellerata, e poi giudicai fra me e 1'anima mia che

il piroscafo inglese non era propriamente del geuere delle

barche del Po, ma si avvicinava a loro di molto, salvo la

grandezza, la bellezza, il soave profumo e il rnalo odore. Ot-
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tenuto cosl per via di canalisi il genere prossimo e la difte-

renza ultima arrival alia conclusione, che il piroscafo che mi

doveva condurre a Londra non era finalmente che un gran

barcone da mare, come le barche del Po erano piccoli bar-

coni da fiume.

Ma nel mio giudizio analitico avevo fatto i conti senza-

1'oste, prima cio6 che il vapore si mettesse in moto.

II capitano, dal ponte, in voce stentorea, ed in lingua a,

me ignota, diede il comando della partenza ;
i marinai le-

varono 1'ancora, la macchina diede un mugghio come il ran-

tolo di un mastodonte ferito a morte, il bestione cominci6 a

soffiare, a muggire, a battere le palette, a muovere le ruote,.

e uscl dal porto. Quello spettacolo mi fece perdere la bus-

sola
;
e non avendo mai veduto sul Po barchetta o barcone

che senza remi n6 vela andasse liberamente dove piii gli

piaceva, restai attonito, e appoggiato alia sponda, fissai

le pupille vive sulle ruote misteriose dove stava 1'anima

della nave. II barcone, a poco a poco, prendeva nella mia

fantasia forme viventi, e gia pensavo a quei mostri abitatori

dei lontani oceani, dei quali avevo sentito cantare il pro-

fessor Volpini in una sua poesia alia bella Italia, comparata
da lui ad una triglia gentile e squisita divorata da quanti

cetacei governavano allora il bel paese.

Tuttavia non essendo infinita la mia potenza di sentire

e di sognare ,
un subito beccheggio della nave mi fece ri-

tornare in fretta dai campi fioriti della fantasia alia dura

realta della vita.

II mare era cattivo, irritato, impermalito, a cagione di

un villano maestrale che lo correva senza posa e senza creanza

per tutta la sua lunghezza. In conseguenza, usciti appena
dal porto, io, papa, passeggieri, marinai, capitano e piroscafo,

fummo tutti portati in aria, e poi senza tanti complimenti

precipitati in una voragine che si era aperta a noi dinanzi.

Quella faccenda mi garbava assai poco. Nel mio Po non mi

era mai occorso di vedere simile cosa. Le onde erano vio-

lente, rapide, taglienti come una lama, mobili come il vento-
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e spaventevoli a vedere. Di tratto in tratto il bastimento sem-

brava portato di peso sulla vetta d'una moutagna ;
si anvstava

qualche secondo in bilico, oscillante, barcollante e poi la mon-

tagna si sfondava, gli sfuggiva di sotto, si struggeva in spuma

bianca, frizzante, e il malcapitato cadeva nell'abisso. Allora

la mia povera testa cominclb a ballare come se fosse imper-

niata sul collo, e colla testa giravano passeggieri, papa, ma-

rinai, capitano e lo stesso piroscafo. Mi venne una nausea,

una nausea orrenda
;

un sudor freddo, un terribile rime-

scolio di sangue, di linfa, di nervi, di muscoli, che fini con

un voinito cosl indiavolato, cosi maledetto che nessuna me-

dicina pote calmare. lo era annichilito, distrutto, annientato

fisicamente e morahnente. Per tre giorni interi mi dur6 quel

fiero tormeuto, e durante quelle ore infernal! dimenticai tutto

tutti, e perdetti perfino il senso dell'esistenza. Maledissi ii

mare, il piroscafo, la voglia di viaggiare, la camera diplo-

mat!ca, i pranzi coi re e colle regine e mi augurai di mo-

rire, di morte rapida, istantanea, fulminea che mi togliesse

a tauto martirio. Anzi mi parve di esser gia morto, e di tro-

varmi all'inferno in mauo a due diavoli, che per tormen-

tarmi piii spietatamente mi erano entrati uello stomaco dove

facevano a gara chi di loro due mi addentava, mi divorava

e straziava pid fteramente.

Finalmente il quarto giorno il tempo si raise al bello, il

male die volta ed io risorsi da morte a vita. Primo a ritor-

narmi fu il senso della esistenza, poi il desiderio di continuare

a vivere, quindi una brama intensa di mangiare, di bere, di

saltare, di ridere, di parlare. C'erano sulla nave quattro buoi,

una dozzina di pecore e una cinquantina di galline. Io guar-

dava quel ben di Dio con ocelli suggestivamente voraci, e mi

veniva 1'acquolina in bocca, tanto grande era in me il desi-

derio di assimilarmi quelle bestie e di convertirle iiella mia

carne e nel mio sangue !

II viaggio dur6 quindici giorni interi. Naturalmente, a

questa distanza di tempo, non saprei dire direttamente in

che cosa mi occupassi durante la traversata. So che feci
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interessantissime conversazioni in piemontese coi marinai

irlandesi, i quali garbatamente mi rispondevano in celtico.

Mi ricordo che per una settimana intera mangiai a due pal-

menti, ricuperando cosl le perdite precedenti. Mi rammento

anche che il mio brio, la mia voracita, la raia forza muscolare

attirarono 1'attenzione del capitano e dei passeggeri, i quali

pronosticarono bene di me e per conto mio anche dell'Italia.

So finalmente che dopo quindici giorni passati in mezzo alia

confusione, al puzzo, al disordine di quella galleggiante casa

del diavolo arrival a Londra, sano, forte, robusto, con un

desiderio irresistibile di sgranchire le membra e di dare un

paio di pugni al primo inglese mi si parasse dinanzi.

La fanciullezza e una gran bella cosa ! Se fosse possibile,

vorrei tornare ragazzo, per provare nuovamente il desiderio

della vita, la brama dell'aria e della luce, la voglia del giuoco,

Tistinto irresistibile del cibo, e il piacere di sentirmi intera-

mente satollo ! Vorrei tornare ragazzo per ridere di quel riso

del quale oggi non serbo che un lontano ricordo. Vorrei tor-

nare ragazzo per dimenticare le tristi realt& della vita, per

credere alia sublime illusione della felicita umana, per so-

gnare ancora una volta la Befana che discende per la cappa
del camino nelle case de' bimbi buoni e porta il paniere pieno

di confetti, grossi, colorati, di cioccolatini, di aranci, di fichi

secchi, coirimmancabile cavalluccio di legno, la trombetta

di latta, e i soldatini di piombo. Vorrei tornare fanciullo per

stringermi pieno di confldenza al seno di mia madre, e ver-

sare nel cuore di lei tutte le ambasce del mio cuore. Oh la

fanciullezza una gran bella cosa!

Eppure anche pei fanciulli vi sono i dolori della vita !

La vita e una lotta, e la lotta non e solo per 1'uonio adulto,

per lo schiavo della penna, del martello, della vanga, del

telaio, dell'offlcina, deH'ufficio. Le torri dorate e fastose dei

palazzi de' ricchi posano le fondamenta sui tugurii oscuri,

fetidi, melmosi dei diseredati del mondo, dove bimbi dai ca-

pelli ruvidi e riarsi, dagli occhi sbarrati, istupiditi, dalle

membra affamate, dal vestito sucido e stracciato intrapren-

dono fra il lezzo, le bestemmie e le lagrime il cajnmino della
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vita ! Con tutto ci6, anche il bimbo del povero, del misera-

bile, dell'aftamato, ride di tanto in tanto fra le lagrirae, e

inconscio della vita, s' indurisce alia sofferenza e al dolore,

si balocca colle pietruzze e col fango, e in mille modi si con-

sola dell'esser nato. E non 6 la gioia e il dolore, il riso e

il pianto, un'eredita comune a tutti i flgli degli uomini?

Nel triste quadro della vita umana i piaceri dell'adolescenza

occupano un posto d'onore, e generalmente lasciano nella

memoria deH'uomo adulto un'orma incancellabile. Erano cosl

dolci e placidi perch6 1' innocenza toglieva loro le spine e

1' immaginazione li abbelliva prima di presentarceli. Ci fecero

beati allora ed il loro ricordo ci torna gradito anche adesso.

Fate ritorno, dopo pochi anni, al paese che vi vide nascere

e dove passaste la vostra prima eta nei giuochi deH'infanzia.

Vi parra di vedere gli stessi alberi, gli stessi fiori, lo stesso

sorriso del cielo, la stessa gioia della vostra vita infantile.

Vi sembrera di veder vostra madre dar la mano ai fratel-

lini minor!
;
ricorderete la cara imagine di vostra sorella,

fresca come una rosa ed innocente come una colomba nel-

1'atto di offrirvi un bel grappolo d'uva meno vermiglia delle

sue guance, e men" dolce del suo amore. Scorgerete il fico

i cui frutti mangiavate colla brama prima ancora che giun-

gessero a maturita; il porno che forse porta ancora il segno

delle vostre sassate; il pero alia cui cima taute volte mon-

taste per predarlo de' suoi tesori. Sentirete lo stesso usignuolo

che fa i suoi trilli melodiosi nel boschetto, il merlo che chiama

al nido i suoi piccini, la campana della Chiesa che annunzia

il vicino giorno di festa, le arie campestri delle contadine,

il fischio piu o meno armonioso del villano, il belato delle

pecore, il muggito dei buoi, il grido di tutta la natura che vi

ricorda la fuggevolezza degli umani piaceri e la caducita

della vita umana. Che cosa mi resta de' miei settant'un anno

di vita? La consapevolezza di aver fatto un po' di bene; il

rimorso di molte colpe, e la speranza in una vita migliore

al di Ik del sepolcro.
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LA CONCILIAZIONE.

Bicorderanno i lettori che, in occasione del barbaro assassinio

di cui fu vittima il Re Umberto, non solo si destd giustamente in

tutta Italia un fremito d'orrore e un senso vivissimo di compas-

sione; raa poco dopo alia mente di parecchi balend un raggio di

speranza, che presto sarebbe finito il funesto dissidio fra la S. Sede

e il Governo d' Italia, essendosi notata nella chiesa una certa be-

nignita nel concedere alia real vittima i funebri onori.

Di qui prese occasione quell'intrepido, che nella Riscossa com-

batte sotto il nome di Miles Chrisfi, di stendere sul tema della

Oonciliazione una serie d'articoli, che ora ci presenta raccolti in

questo libro 4
.

Con la storia alia mano egli stabilisce primieramente che tre

sono le ragioni del dissidio: la spogliazione della sovranita civile

della Santa Sede : una legislazione non conforme al diritto eccle-

siastico: la reita dei principii che inforraa gli atti del governo. II

dissidio e dunque eminentemente religioso. Ma su chi ricade la

responsabilita di esso ? L'illustre Prelate, pigliando in mano un'altra

volta la storia, e ragionandovi sopra, giustamente conchiude che

prima il Piemonte e poi 1' Italia ufficiale entrarono, di loro pieno

proposito, ad occhi aperti, con calcolo premeditate, in lotta con la

Santa Sede Apostolica (p. 17). Principalmente per cid che ri-

guarda il Principato civile della Santa Sede, questa, ad ogni atto

che consumossi contro di esso, rinnovo le sue proteste, alle quali

fece poi adesione tutto 1'Episcopato, notantemente col celebre in-

dirizzo, che nel giorno 9 giugno 1862 fu deposto a' piedi del Papa
da ben cinquecento Yescovi, convenuti a Roma per la canoniz-

zazione dei Martiri Giapponesi.
Ci6 non ostante il Governo d' Italia vorrebbe che la S. Sede si

conciliasse con lui, sulla base della rinunzia, pit! o meno esplicita,

alia territoriale sovranita. E egli possibile questo? II Non possumus
1

II MILKS CHBJSTI della Riscossa >. Apologeticus alter. La Concilia-

zione. Breganze, tipografia della Riscossa 1901. 8 di pp.150, cent. 75.
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di Pio IX a tutti 6 noto; e tutti sanno egualmente quante volte

fu ribadito dal suo successore Leone XIII, affermando sempre che

il temporale dominio, nel presente ordine di cose, necessario al

libero esercizio della pontificia autorita spirituale; che la causa della

sua teraporale sovranita e la causa della giustizia, della religione,

della Chiesa, in una parola la causa di Dio; e ch'egli 6 disposto
a patire qualsiasi acerbita, piuttosto che rinunziarvi.

Queste ragioni 1'egregio Autore sviluppa lumeggiandole in tutti

i sensi, e con logica serrata ne conchiude che il Non possumvs
rimarra saldo anche nell'avvenire. Lo conferma poi con uno studio

accurate della firaosa legge delle Ghiarentigie, dal quale raccoglie

quanto fu giusta la parola di Pio IX, che disse, fra 1'altre cose,

che in cotesto ritrovato di concessioni, chiamate col nome di Oua-

rentiyie, mal si saprebbe se primeggi I'assurdita o I'astuvia od il

ludibrio.

Al quale proposito sono opportunamente citate le gagliarde pa-

role che il Conte di Montalembert scriveva al Cavour nell'aprile

del 1861. Yoi potrete spogliare il Papa di tutto cid che non gli

avete ancor tolto, ma non potrete strappargli la sanzione della vostra

ingiustizia. Voi potete prendergli tutto, tutto, fuorchd il suo diritto.

Non l.o indurrete mai a dirvi che avete ragione. E senza di questo

voi non avete fatto nulla.... No, voi potrete impadronirvi di Eouia,
come fecero tutti i barbari e tutti i persecutor! da Alarico a Napoleone;
ma voi non sarete n& il sovrano n& il collega del Papa. Pio IX
sara forse vostro prigioniero, vostra vittima, ma non mai vostro

complice. Egli non capitolera ne con 1'intrigo, ne con la spoglia-

zione... Prigioniero, sara per voi il piii crudele impaccio, il piu

spietato castigo: esule, sara contro di voi, senza nemraeno aprir

bocca, il piu formidabile accusatore, che mai popolo libero abbia

incontrato sulla terra.

Scartata cosl 1'idea d'una rinunzia per parte del Papa, il nostro

A. esamina quella di una certa acquiescenza, che renda almeno

possibile un modus vivendi col Governo d' Italia; e il suo esaine

riesce a questa conclusione. Nessuna acquiescenza, nessuna tol-

leranza, nessun modus vivendi e possibile tra la S. Sede e il Go-

verno, che, spogliatala della sua sovranitd, perdura nel proposito
della spogliazione : nessuno, affatto nessuno, nd ora nd raai. >

(p. 103).

Qui poi presentasi naturale una domanda: Ma quanto durera

questo dissidio? La risposta e difficile, ma intanto 1'Autore mette

in naostia sei capi, che rendono vulnerabile 1'Italia ufficiale, e sono
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1 le viziature organiche della sua originaria costituzione : 2 la sua

divisione in partiti : 3 la sua mancanza di principii, di sistemi e

di uomini: 4 la terribilita della lotta, per la quale non ha u& pad
avere forza proporzionata : 5 la sua famosa cambiale in bianco,

secondo la frase del Jacini : 6 le sue grandi reita. Dalle quali cose

ei deduce pronostici non sereni, se il Governo d' Italia, imitando

il Bismarck, non si volge verso Canossa.

Ma appunto sulla via di Canossa si affacciano le difficolta piu

gagliarde.

Oi si rimprovera primieramente di voler noi di nuovo 1'Italia

in pillole.

Tutt'altro. L' Italia corre pericolo di tornare in pillole, finche

lotta con la S. Sede
;
ed il pericolo sta appunto nelle sue molteplici

viziature intrinseche ed estrinseche. Ma, fatta la pace con la S. Sede,

cessa con le viziature il pericolo ;
e noi la vogliamo riconciliata con

la S. Sede anche per questo,che la S. Sede faccia con 1'Italia quello

che ha procurato di far con la Francia, rimuova cio& tutte le qui-

stioni dinastiche, e inviti tutti i regnicoli ad entrare animosi nella

vita politica sotto il governo che ci regge.

Ma voi volete rompere 1'unita di Stato.

Ma questa unita di Stato e forse un bene nazionale si assoluto,

da non potersi avere senza di essa nd prosperita n& gloria ? II fatto

degli Stati Uniti prova il contrario. E poi chi vieterebbe all'Italia

nuova di reggersi ad unita di Stato, dopo fatta giustizia alle ragioni

della S. Sede?
- Allora per6 bisognerebbe cominciare col cedere al Papa Roma,

e questo non sara mai.

Pazienza. E' vuol dire che continuera il dissidio, che le viziature

daranno in maligno.

Roma ci e necessaria.

Ma d necessaria anche al Papa: e se da una parte non si cede,

perch& non si pu6, e non si cede dalPaltra perche non si vuole,

la lotta perdurera.

Ma senza Roma avremo le gelosie di Firenze e di Napoli.

E perdurando la lotta, non potrebbe egli avvenire che dolorose

catastrofi di terra o di mare, gelosie di gabinetti, simpatie di re-

gnanti, sfoghi d'antichi rancori, ragioni di Stato, od altri motivi

creassero a Firenze, a Napoli, a Palermo ed altrove tristi novita?

Questo e un magro sunto dell'operetta che abbiamo annunziata,

fatto da noi con 1'intento d'invogliare coloro che pigliano interesse
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a questo grande argomento, di leggere tutto il libro, il quale cer-

tamente lo merita per la gran luce che getta sulla materia, rag-

gruppando insieme tutti gli argomenti che ad essa si riferiscono.

Ed ora non dispiaccia di leggerne la bella conclusione, che tra-

scriveremo a parola.

Ah ci si lasci uscire dal fondo dell'anima quel grido, che forza

umana non basta a reprimere:

Si abbia fede nel Papa !

Nessuno al mondo pu6 metter la patria al sicuro da ogni riven-

dicazione dinastica e da ogni oflesa straniera, come pud metterla

il Papa. Nessuno.

Nessuno al mondo puo riparare radicalmente le sue viziature

di origine e di organismo, quanto il Papa. Nessuno!

Nessuno al mondo pu6 dare alia patria nostra quella fermezza,

quella stabilita, quella prosperita, quella pace, quell'ordine, quella

gloria, che pud darle il Papa. Nessuno!

E il Papa ama 1' Italia. II Papa vuole il bene d' Italia. II Papa
non domandera all' Italia se non quanto e strettamenje necessario

alia sua indipendenza, alia sua liberta, e alia dignita della Santa

Sede Apostolica.

Si abbia fede nel Papa!
Ma si abbia una fede piena, una fede cordiale, una fede cieca,

una fede di abbandono, una fede da lasciargli, come si suol dire,

carta bianca.

Le condizioni della pace non saranno condizioni n6 impos-

sibili, ne difficili, ne dolorose, ne moleste, ne inonorevoli, perche

saranno condizioni di padre amoroso a figliuoli desideratissimi.

Deh ! venga presto quel dl : e noi cattolici saremo tra i primi

a far usbergo del nostro petto alia nostra patria, al nostro augusto

sovrano ed alle istituzioni che ci reggono (p. 150).

Chiudiamo questa rassegna facendo nostro 1'augurio espresso

nella bella lettera del Cardinale Sarto, Patriarca di Venezia, stam-

pata in fronte al volume : Faccio voti che per questo libro s'illu-

minino tante menti, e la santa causa del Papa, che al presente da

molti, tutti occupati in troppe istituzioni, pare dimenticata, occupi

la mente ed il cuore dei veri italiani, perchS soltanto nella pace

e nelTarmonia colla Ghiesa potra prosperare 1' Italia come prima
ed unica fra le nazioni del mondo. >
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AGUIRRE D. VICENTE. Tentativas de Reconstruccion de nuestro

Len^uaje naturel, y el Problema de la palabra. Eibar, impr. P.

Orice, 8 p. VI-407.

II ch. autore espone con chia-

rezza ed acuine le prove del suo ten-

tativo, il quale resta come tanti altri

un semplice tentative, perciocche il

linguaggio e un fatto storico tradizio-

nale, non opera di invenzioni meta-

flsiche. Laoade il volerlo spiegare
con l' e 1't, con 1' interiezione, con

1'onomatopea e simiglianti artiflzii, e

uscire dalla questione cioe dal fatto.

Adamo ed Eva creati da Dio adulti

formarono la prima societa e pero

BARTOLINI AGOSTIKO, mons. La divina Commedia di DANTE

ALIGHIEKI con commento. Vol. Til. Paradise. Roma, Calzone e Villa,

1901, 16, 216 p. Cent. 50.

Eccoci alia terza ed ultima can-

tica, uel commento della quale uoi

abbiamo riscontrato gli stessi pregi

dovettero far uso della parola per se

e per 1'educazione del loro figli. O
il linguaggio sia stato loro infuso da

Dio, o formato da Adamo con ispe-

ciale concorso di lui, resta sempre
il fatto cbe il linguaggio non e pos-

sibile fuori della societa, 1'uomo Tim-

para da' suoi genitori o da' snoi si-

mili
;
isolato e e resta muto (Cfr. DE

CARA, S. I. Del presents stato degli Stu-

dii linguistics. Esame critico. Prato

1887, p. 357 -a 97).

che in quello delle due precedent!;

con questo di piu che nella terza 1'il-

lustre commentatore ha potuto gio-

varsi, e aaviamente 1'ha fatto, della

lettera di Dante a Can Grande della

Scala, nella quale il poeta stesso coin-

menta il principio del suo Paradiso,
non potuto poi, per nostra sveotura,

condurre a terraine. Noi ci ralle-

griamo di gran cuore col dotto dan-

tista d'avere fornito alia gioveutu

studiosa un commento sano, cbiaro,

copioso, e messo a prezzo ben tenue.

BENQSSI-BOSSI ALESSANDRO, 0. S. B.; SARTORI LUIQI, prof.

cav. L'arte di coltivare le api, ossia un mese di conferenze teo-

rico-pratiche tenute nello Stabilimento Sartori in Milano. Milano,

tip. Salesiana, 8 di pp. 336. L. 5.

lutendimento degli autori e quello camente Tape. Si comincia con 1'in-

di far apprendere in trenta lezioni o dicare le principal! denominazioni ili

conferenze 1'arte di educare prati ci6 che e necessario ed inerente al-

1 Not*. I libri e gli opascoli, annunzialt uella SibUograOa. 10 nelle

della, Stsunpa.) della Civilti Cattolica , non pn6 1'Amministrazione assnmere in nessnua

aniera 1'inearieo di proyvederli, salvo che 1 detti libri non sieno indieati come vendibill

presso la stessa Anministrazione. Cid vale anche per gli annnnzi delle opere pervennte alia

Dlrezione e di qnelle indicate sulla Copertina. del perlodico.

L 'AMM IN ISTRAZIONK.
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1'ape, HI da conriurre presto 1'allievo tivazione delle api. E quando poi
alia vera pratica; nella qua! parte da queste istruzioni teorico-pratiche

la trattazione si diflonde assai piu. paesera all'applicaziorje particolare,

Per tal mode le conferenze nou sono vedra quanto sia rimuneratrice que-
tanto teoriche quanto pratiche, con- sta coltura, e ripetera col professor

ducendo 11 discente presfio 1'alveare Cadolini :

6 uell'apiario, e soddisfacendo a tutte l/ape tratuta con periu mano

le domande ch'egli pub fare nelle Compensa con largbezza da suvrano.

difficolta cbe s'incontrano nella col-

BONOMELLt GEREMIA, vescovo di Cremona. - Tre mesi al di la

delle Alpi. Milano, Cogliati 1901, 16 di pp. 464. L, 3,50.
I paesi che qui vengono, per oosl il favore de' suoi due Autunni, per-

dire, con la penna snorati, sono la cbe, dice fra 1'altre cose, lo stile e

Svizzera, il Baden, 1'Alsazia, il Wiir- flacco, si trascina la monotono, slom-

temberg, laFrancia, il Belgio, la Ger- bato, e vecchio ancb'esso (p. 6), Se

mania, 1'Austria. C'6 da divertirsi, egli per6 non ce I'avesse detto, not

ci pare. II cb. Autore mostra di te- di questa vecchiezza non ci saremmo
mere che questo libro non incontrera accorti.

BOULA.Y N., abbe, doct. -
Principes d'Anthropologie g6nerale. Paris,

Lethielleux, 1901, 16 di pp. XVI-334. Fr. 3,50.

Con uno stile brioso ed in forma I'idealismo ed il materialismo; e di-

di conferenze dirette a tutte le per- mostra le conseguenze rovinose, che

Bone sufficientemente istruite, il oh. ai giorni nostri provengono da quei
ab. Boulay, professore airUniversita due errori tanto negl'individui quanto
cattolica di Lilla, stabilises i principii negli ordinamenti sociali.

di una sana antropologia; confuta

CAPELLO AMALIA. La nuova chiesa del S. Cuore di Gesti in

Bussana ed il terremoto del 23 febbraio 1887. Genova, tip. della

Gioventii, 1900, 16 di pp. 236. Si vende a totale benefizio della

chiesa.

Ecco la seconda edizione (Vedi una causa santa. L'edizione e ele-

Civ. Catt. 6 nov. 1897), il sesto mi- gante, il racconto attraente piu che

gliaio di un'opera che nel suo ge- dal titolo non appaia ;
ma se la mo-

uere e veramente graziosa ed origi- desta chiesa di Bussana, rovinata gia
nale. Descrivere, raccontare, ricor- dal terremoto del 1887, risorse e di-

dare cose tristi e liete, senza cadere venne sontuoso santuario, strumenti

nel comune, non sa farlo se non chi della provvidenza sono pure i vene-

sente, ama il suo soggetto, e 1'arte randi sacerdoti e le anime pie che

d'una penna scorrevole e delicata- 1'ebbero a cuore.

mente temprata pone a servigio di

CARMAGNOLA. ALBINO, sac. prof. II Purgatorio, discorsi ed

esempi per la Novena e 1'Ottavario dei morti. Torino, Salesiana,

1901, 16, VIII-312. L. 1.

Sebbene il dogma del purgato- da tutti abbastanza conosciuto. Perci6

rio sia cost consolante, pure non e molto bene ha fatto il cb. Autore ad

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1231. 6 27 settembre 1901.
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polo, non si curano troppo ill addot-

trinarlo convenientemente intorno a

questo argomento, cbe pure udiamo

si spesso dai protestanti e dai tristi

o negate o male esposto.

impiegare quest! discorsi nel dare

del purgatorio un'idea retta e corn-

pits, Bvolgendo la dottrina dei santi

Padri e dei Concilii. Tan to piu che

non pochi predicatori del purgatorio,

tutti occupati nel commuovere il po-

FERRAJOLI ALESSANDRO, march. I due feliei rivali. Commedia

inedita di Jacopo Nardi. Roma, tipogr. del Senate, 1901, 8 di

pp. XLYIII-72.

Ecco un cimelio, cioe una corn-

media del Nardi che vede ora per

la prima volta la luce, uscendo fuori

dalla biblioteca Barberini,dove flnora

ha dormito in una elegante perga-
mena. La commedia, tratta da una

novella del Boccaccio, e di scarso

valore artistico, ma pure e pregevole

per la squisita eleganza della lingua,

e perche molto importante per la

storia del nostro teatro, essendo essa,

insieme con L'Amicizia dello stesso

autore, a quanto sembra, le prime
commedie italiane scritte in versi

sull'antico model lo classico. Ma piu

saporite assai della commedia sono

tornate a noi le molte illustrazioni

storiche, critiche e letterarie che

ad essa ha fatto precedere il mar-

chese Ferraioli con grande erudi-

zione, bonta di lingua, e rettitudine

FERRER YINCENZO. De moderno Ecclesiae Schisinate. Introdu-

zione, note e appendici per cura di ALBANO SORBELLI. Roma, Pu-

stet, 1901, 8, pp. XIY-272. L. 4,00.
Tutti i cultori di storia sapranno d'Occident, I, 126).

Assai importante e quello scritto,

siccome quello che ci manifesta i

sentimenti del piu illuminato ed

astuto sostenitore del partito cle-

mentino, qual era Pietro di Luna,

alle cui parole come al giuramento

degli altri dodici cardinal! il Ferreri

credeva come a tanti infallibili ora-

coli. E piu ancora rileva per ci6 che

si riferisce al santo. Egli contava

di criterio. Sopra tutto poi ci e pia-

ciuto il giudizio cb'egli da del carat-

tere del Nardi, dipingendolo come

cortigiano e voltafaccia, e pero dis-

sentendo apertamente dai Gelli, dai

Fiorini e dai Villari, il quale lo chia-

ma un costante, schietto immuta-

bile repubblicano . E giova qui ri-

ferire le parole con le quali il Fer-

raioli chiude quel suo giudizio. Pur

troppo 1'audace metamorfosi di nno

strisciante opportunista cangiato a

forza in un fiero tipo di patriots non

e che un minimo episodio, un tennis-

simo saggio di ben altre immeritate

lodi ed immeritati biasimi, di ben piu

gravi offese alia verita, le quali brut-

tano largamente la nostra letteratura

storica; ma non e questo il luogo di

parlarne; passiamo ad altro (p. XXI).

grado al ch. dottore Sorbelli, per
aver fatto di pubblica ragione il trat-

tato sullo soisma, scritto da quel

celeberrimo santo che fu Vincenzo

Ferreri. Fu composto neH'agosto del

1878, come chiaramente dimostra 1'A.

nella sua tanto erudita quanto utile

Introduzione a p. 33, ampliando le

ragioni addotte gia dai N. VALOIS, che

e uno de' piu recent! e migliori scrit-

tori, che abbiano trattato del grande
scisma (La France et le grand tcisme

allora 31 anni, e gia aveva alzato

grido come predicatore in Valenza >
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10 sciema cominciava allora allora

(luglio 1378); Aragona propendeva

per Urbano, come quasi tutta 1'Eu-

ropa, alia riserva della sola Francia,

e se ne capisce di leggier! il perche.
In qnel mezzo di tempo, Vincenzo

Ferreri, impedito dal re di predicare
a' popoli contro il Papa romano, com-

pose questo suo trattato II quale

riposa sopra una base sola: essere

cioe nulla la elezione di Urbano, a

cagioue della paura di morte incussa

a* cardinal! elettori dal popolo ro-

mano che gridava: per lo clavellato

de Dio, romano lo volcmo o almanco
italianol A tutte le ragioni opposte
In contrario, e di diritto e di fatto,

11 Ferreri taglia ogni nervo e vigore,
col sempre mettere innanzi quel ti-

more di morte! Se gli si dice, che

prima della elezione i cardinal! in

gran numero propendevano gik per
il vescovo di Bari; che, durante il

conclave, per calmare il popolo fu

annunziato un papa romano; che per

pin di tre interi mesi, dopo la ele-

zione, i cardinal! et tota chrittianitai

avevano riconosciato di fatto e di

diritto 1 'elezione di Urbano: egli ri-

sponde tutto ci6 aver fatto que' car-

dinali, a fine di mettere in salvo la

loro pelle! E lo zelo per Clemente

lo spinge a tal punto di convinci-

mento, che non iscusa neppure 1'igno-

ranza di chi pensa il contrario; e fa

rei di peccato mortale, e scomuni-

cati, tutti quelli che, nello state d'igno-

ranza (che per lui e manifestamente

vincibile), aderiscono al papa nou

vero : omnes huiutmodi ignorantcs,

in adherendo ut vero pape, ei qui non

ett papa... mortaliter peccant, co-

mictentes te ignoranter tanto ditcri-

mini... et eciam, tecundum iura etcco-

municati sunt ipto facto (p. 87). Me-

moraudo esempio, del quanto possa

anche in un gran panto la forza della

pochezza umana!

GALLERANI P. ALESSANDRO, d. C. d. G. Vita deila Beata Mar-

gherita Maria Alacoque scritta da lei medesima, tradotta, compita
e corredata d' illustrazioni storiche ed ascetiche, utilissime alle

anime divote e ai loro direttori, dal P. A. Gallerani S. I. Terza

edizione accresciuta. Modena, tip. dell'Imm. Concezione 1901, 16

di pp. 328. L. J ,80.

Questa terza edizione, la quale,

come la seconda, si vantaggia sulla

prima per la giuntadell'ultimo capo,

d'alquante illustrazioni, e di molte

riflessioni sparse per tutto il libro,

vede la luce in nn momento oppor-

tuno; vale a dire all'alba del nuovo

aecolo, qnando la Chiesa e tutta in

moto per onorare solennemente N. S.

Gesu Cristo e riconoscerlo Re del-

1'universo. Ben giusto e che in mezzo

al suono di tanti inni faccia udire

un'altra volta la sua voce anche quel la

Margherita, la quale, fin che visse,

non fece altro che promuovere la

gloria di Gesu Cristo e del suo di-

vin Cuore: giusto e che si aenta dl

nuovo sonar alto quella parola fer-

vida ed inspirata, che leggiamo in

una delle sue lettere: Si, regnerd

quel Cuore amabile malgrado Satana

e i suoi tatelliti.

GARDES M. 1'abbe. Une Journ6e a Lourdes. Pat-is, Amat, rue Cas-

sette, 11, 8 di 300 e piiV pagine. Vendihile anche in Roma,

presso Pustet, Piazza Fontana di Trevi. Fr. 3.50.

Qui non ai tratta delle Appari nardetta : si mettono invece in mo-

zioni, ne della notissima vita di Ber- stra le ricchezze deH'architettura, il
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basilica : croci d'onore, spade, spal-

lette, sproni, bandiere, cuori d'oro

e d'argento, fotografle, ex voto d'ogni

natura. Da Lourdes poi il pensiero

dell'Autore passa natnralmente alia

Francia, ch'egli dipinge con arte fine

e con amor filiale, come il paese

che non pud decadere, perche pre-

diletto dalla Yergine de' Pirenei
; e

flnisce conl'ispirareagliuni coraggio,

e col richiamare gli altri a idee piu

cristiane. Si degni 1'Immacolata dl

coronare i suoi voti.

vol. II, p. 210. Nel presents volume

molto ci e piaciuta principalmente

la diagnosi accurata che vi si fa

delle malattie spiritual!.

movimento delle folle, e lo splendor

delle feste. Le descrizioni si succe-

dono in tanti qnadri riccamente co-

loriti e molto svariati : ma sebbene

il foodo del libro sia grazioso e poe-

tico, qua e la per6 ne traspirano

pensieri altamente fllosofici. Bello,

per esempio, e ben giusto il para-

gone fra Lourdes e Parigi. Commo-
vente 1'enumerazione degli oggetti

offerti in dono dai fedeli di tutto il

mondo, e accumulati nella famosa

grotta, o appesi alle volte della grande

GUSMINI GIORGIO, sac. dott. La vita spirituale. Conferenze asce-

tiche. Vol. III. Parte V e VI. Bergamo, tip. S. Alessandro, 1901,

16 pp. 464. L. 8 i qnattro volumi. Si vende a beneficio di

un'opera pia.

In questo terzo volume si trat-

tano i progressi, le malattie, le in-

disposizioni, e la morte della vita

spirituale. Vedi quello che di questa

opera abbiamo detto nella ser. XVIII,

LOMBARDO V. G. 0. P. Filosofia per tutti. Parte I. Dio e la

Creazione. Ed. II. Palermo, tip. Pontificia, 1901, 24 di pp. XXX- 78.

Giustissimo quel titolo Filo- adattato alTuniversale capacita. Na-

sofla. per tutti . Filosofia, perche turalmente, questo non e che un
roba soda e ben ragionata : per tutti, principio ; ma dal bel mattino si co-

perche esposta in modo popolare e nosce il be! giorno.

MAGRI EMMANUEL S. J. Three Panic Inscriptions re-discovered

in Malta, edited with translation and commentary, with three

plates. Malta, Government Printing Office, 1901, 8.

II ch. autore pubblica tre iscri- in Malta.

zioni frammentarie fenicie esistenti

a Floriana (Malta) le quali apparten-

gono alia serie comunistima e tutto

propria di Cartagine, delle votive a

Tanit (Juno Caelestis) e a Baal Ham-
mon. Queste iscrizioni cbe non con-

servano quasi altro che la semplice
e notissima formolavotiva, non hanno
in se speciale importanza, ma 1'avreb-

bero certo se fossero state realmente

scavate a Malta e non portatevi da

Cartagine; renderebbero anco testi-

mouianza del culto di quelle divinita

L'autore reca molti argomenti a

fin di rendere, se non certa, almeno

probabile 1'origine puramente malte.se

di queste iscrizioni. Aggiunge poi

erudite osservazioni su Tanit; ritiene

le stele del tempo della II* guerra

punica e parla dell
1

importanza di

Malta in quel tempo e delle colonie

di Achulla, dedotta da Malta, e di

qvella di Melita, colonia forse de-

dotta direttamente da Malta e non

da Achulla.
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MAITRE JOSEPH, abbe. La prophetie des Pape* attribute a S. Ma-

lachie. Etude critique. Paris, Lethielleux, 1001, 16 di pp, 864.

La cosi detta profezia di San Ma-

lacbia sui Papi, non poteva trovare

migliore avvocato e difensore del

Rev. abbate Maitre. Tutto mette egli

in opera per dimostrarne 1'autorita e

la veracita, e lo fa con una diligenza

degna del la piu gran causa, senza

lasciar dietro nulla che faccia al suo

proposito. Dopo grandiosi preliminari

BU! Papato e i detlini del mondo e

sulla legislaztone della Chiesa per le

profexie, espone il testo della sup

poBta profezia di Malacbia coi com-

menti piu antichi,quindi riportatutta

la bibliografia antica e moderna. fa-

vorevole o contraria che vi si rife-

risce, anno per anno. Passa poi alle

prove dell'autenticita; narra la vita

del supposto autore, S. Malachia; fa

1'interpretazione di tutti i motti sim-

bolici con un apparato ermeneutico

veramente grandiose ;
e piu di 80 in-

cisioni mettono sotto gli occhi gli

stemmi de' Ponteflci designati dalla

Profezia. II lueso dell'edizione, la va-

rieta de' tipi e 1'ordine sono degni
del piu grande elogio. Final mente

parato delPerudizione) la detta Pro-

fezia e messa in relazione coll'Apo-

caliase, di cui si spiegano i sette si-

gilli e molti puntl relativi alia fine

del mondo, in ispecie alia sua proe-

aima fine, come opina 1'Autore. In

fatti, posta la verita di detta Profezia,

dopo Leone XIII, non restano sino

alia fine del mondo, se non died Papi.

Dal terzo di questi, che e detto Pastor

Angelicus , comincerebbe, secondo

1'Autore, nn regno di pace e di trionfo

per la chiesa, simboleggiato nei noti

mille anni dell'Apocalisse.

A questo libro, di ben 864 fltte

pagine, fara seguito un altro, come

1'Autore promette. E il cielo Taiuti.

Tutto ci6 per notizia ai nostri lettori.

Quanto al giudizio sull'autenticita

e verita della Prufezia, noi rimaniamo

con quello datone in questo stesso

periodico, quando trattammo di pro-

posito questa questione (quad. 1084,

anno 1895, pag. 430); ossia ci sembra

che le prove dell'autenticita e della

verita di detta Profezia non sieno

abbastanza convincenti.

(quel che accresce il grandiose ap-
MARECHADX BERNARDO MARIA, Olivetano. La realite des ap-

paritions angeliques. Paris, Douniol, 1901, 16 di pp. X-140. -

Fr. 1,25.

E un bel trattatelio degli angeli
nelle loro relazioni con gli uomini.

Nell'antico e nel nuovo testamento

1'Autore ci mostra che furono innu

merevoli le apparizioni angeliche.
Poi ci schiera dinanzi gli angeli e

i martiri, gli angeli e i vergini, gli

angeli e gli anacoreti, gli angeli e

le Chiese, gli angeli e i monaateri,

gli angeli e i santi di tutti i secoli,

gli angeli anche al tempo nostro.

Dopo questa lettura ognuno si sente

acceso di dtvozione pfir gli angeli,

e meglio comprende il loro uffizio

di salire e discendere la scala di

Giacobbe, per collegare con piu in-

time comunicazioni la terra col cielo,

1'uomo con Dio.

MASSOULIE ANTONIN, 0. P. Trait de la veritable Oraison. Paris,

Lethielleux, 1901, due voll. in 16 di pp. XXIV- 252; 330. - L. 4.

Ecco un altro bel libro scritto due vanire. L'Autore alia profonda co-

buoui secoli fa, ed ora fatto ringio- guizione di S. Tommaso accoppiava
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la scienza sperimentale delle verita

che prendeva ad esporre; quindi il

Trattato della vera orazione del P. Mas-

souli6 e riguardato come uno del mi-

gliori su questa materia. Profondo

nei pensieri, e insieme chiaro nella

espressione e dolce nello stile. Degni

poi di stargli a flanco sono gli Av-

viti sui different* stati dell'oratione

mentale del contemporaneo P. Giam-

battista Rousseau, che troviamo in

appendice al libro.

MIRRA SALVATORE, sac. Esercizi al Clero. II Papato, Roma, De-

sclee, 1901, 8 di pp. 112 L. 1,50.

storare lo spirito del sacerdote, perche
attinta alle salutari fonti della Scrit-

tura e dei Padri. II libro si chiude

con un discorso snl Papato, che e

considerate nelle principal! sueglorie.

conciamente voltate in argomenti
a favore di essa. Anche S. Giuseppe,
la SS. Annunziata e il Purgatorio,
soliti temi quaresimali, si presentano

qui con bell'arte collegati col tema

generate della provvidenza.

Propriamente Esercizii non li di-

remmo, perche sono solamente otto

istruzioni, 1'una delle quali, cioe la

settima, percorre poi tutti e quattro
i novissimi. Ad ogni modo e una
lettura sostanziosa, acconcia a ri-

La Provvidenza. Quaresima festiva con discorsi in appendice. Roma,

DesclSe, 1901, 8 di pp. 132.

Dimostrato nella prima predica

che vi e una provvidenza divina, nelle

tre seguenti si prova questa verita

anche dai mali del mondo, dalla con-

dizione dei buoni e dei malvagi, e

dai mali della Chiesa: cosi le obie-

zioni contro la provvidenza sono ac-

MISCELLANEA di Storia Italiana. Terza serie. Tomo VI. (XXXVII
della Raccolta). Torino, F. 1U

Bocca, 1901, 8 di pp. XVI-476.

Si apre il presente volume con nell'esposizione (p. 1-14).

una squisita monografla del chiaris-

simo C. CIPOLLA su Le pitture della

basilica di S. Eusebio in Vercelli.

Queste pitture ornavano le arcate la-

terali dell'antica basilica; sono con-

servate ritratte a penna in una per-

gamena dell'archivio capitolare di

Vercelli, la quale flgurava nella mo-
stra d'arte sacra in Torino nel 1898.

II chiarissimo Professore ne studia

1'eta, tanto della pergamena quanto
delle pitture, determina la colloca-

zione di queste nelle arcate, ne illustra

il contenuto, e ne pone sott'occhio

18 gruppi rappresentati in quattro

fogli in eliotipia. Come in tutte le

opere dell'insigne Storico, si scorge
in questo piccolo lavoro I'accuratezza

dello studio, la sicurezza della cri-

tica, e la chiarezza mista di brevita

FHANCESCO PODBST! nelle se-

guenti pp. 15 24 tratta della pesca

del corallo, fatta da genovesi nelle

isole mediterranee, e sopratutto nel-

1'isola di Sardegna. Ne dimostra 1'ar-

ditezza. i pericoli, le leggi e le con-

cessioni dall' ultimo ventennio del

sec. XV a' tempi nostri.

Segue del ch. DOMKNICO CA.-

EUTTI uno scbiarimento storico, in-

torno al nome del valoroso, che nel-

1'aprile del 1704 comandava la guar-

nigione in Verrua, cinta e battuta

d'assedio dai Gallo-Ispani capitanati

dai celebre Vendome. II Denina, il

Saluzzo, il Botta, e lo stesso Dome-

nico Carutti credevano, che il difen-

sore della cittadella fosse stato il

generate della Roche d'Allery. Ora

invece il ch. Carutti ci fa sapere,
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che sino dal 1753 il marcheee Ottieri

nella htoria delle guerre..., dava al

comandante che capitold a' 9 di aprile

1704 il nome del tedeaco barone di

Freiner; la qual cosa e confermata

da lettere dello stesBo De Fresse, o

Fresen, scoperte dal ch. scrittore e

qui ora pubblicate. II del la Roche

comandd il presidio di Verrua flno

apli 8 di gennaio; gli successe il

barone di S. Remigio sino a' 12 di

marzo; e da qaesto tempo sino alia

resa, que' fieri piemontesi furono ca-

pitanati dal Fresen.

Dae letterati piemontesi, il

Malacarne e il Moriondo, avevano nel

1787 e 1789 pubblicato 1'atto della

fondazione del monastero di S. Qiun-

tino di Spigno in quello di Acqui;
del quale atto avevano avuto copia

per diverse mezzo. Ora il ch.ViTTORio

Poooi pubblica e comenta 1' atto

Montenotte dal capitano cav. O. B.

Minuto, solerte e benemerito inda-

gatore delle antichita savonesi . La

pergamena, autentica, e del 4 mag-
gio 991

;
la sua importanza e giudi-

cata capitale, come di quell'atto che

ci porge i primi stipiti de' marches!

di Monferrato, Oddone I (961-991), e

de 1 marchesi di Savona, Anselmo I

(f 999). Ma e da leggersi lo studio

accurate dell' egregio scrittore a

p. 41-59, il quale ci riproduce il

facsimile in eliotipia del prezioso

documento.

Tutto il rimanente volume e

occupato dalle Notizie e documents

d'alcune Certosc del Piemonte, rac-

colte e compilatc dal conte Saverio

Provana di Collegno e pubblicate dal

figlio Conte Luigi (p. 63-64 (d'intro-

duzione)-308, e p. 309-428 di docu-

ment!)

stesBo originate, trovato in Cairo

NOGUIER NATALE, prof.
-- Element! di chimica per le scuole se-

condarie, preceduti dalle nozioni fondamentali di fisica e seguiti

da un trattatello pratico di analisi chimica con 113 figure nel testo.

Torino, Unione tipografico editriee, 1901, 8 di pp. XIV 224

L. 3.60 leg.

Al riaprirsi le scuole cade oppor-
tune richiamare 1'attenzione di pro-

fessori e studenti sulle opere d'in-

segnamento, belle e ben fatte. Tra

queste e il libro qui sopra annun-

ziato
;
di cui il contenuto lo dice il

titolo stesso, e i meriti si ricono-

scono subito da chi lo scorre, nel-

1'ordine, nel metodo, nella chiarezza

dell'eaposizione, nella stessa eleganza
dell'edizione. La nomenclatura chi-

1'analitico, cioe induttivo, quando si

tratta d'insegnare e non di scoprire

la verita. AH'applicazioni pratiche e

fatta la sua parte in sobrie noterelle

a luogo loro ; alia storia della scienza

altresl, colle date e col nomi piu 11-

lufltri.

La chimica organica ha il suo ca-

pitolo proporzionato a' programmi ;

el'appendice sull'analisi chimica sod-

disfa alle richieste deiristituto tec-

nico. A dir breve la materia e molta

e ben distribuita e bene esposta.

mica & tutta riunita a principio, con

felice pensiero, giacche il metodo sin-

tetico e insomma piu appropriate che

NOVARO P. VINCENZO, 0. P. Maggio-ottobre. II mese di Maria

santificato con la meditazione dei 15 Misteri del SS. Rosario. Roma,

Desclee, 1901, 24, 272 p. Cent. 75.

Ogni Mistero occupa due giorni, quali medita direttamente il Mistero,
con due considerazioni, una delle e 1'altra il frutto pratico che dal Mi-
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stero deve ricavarsi per la vita ori- vato dalle Vite del Santi. Auguriamo
etiana. Segue il floretto, la giaoula- a questo librino il successo che ha

toria e 1'eeempio, quasi sempre ca- avuto quello dei Quindici Sabati.

PALM1ERI P. AURELIO dell'Assunzione. La Consustanzialita Di-

vina e la Processione dello Spirito Santo. La Missione delle Di-

vine Persone e la Processione dello Spirito Santo. Un docu-

mento prezioso sul decadimento dell'Ortodossia. I Pellegrinaggi

russi in Terrasanta. Roma, tip. Salviucci, 1900-901, quattro opu-
coli in 8.

Sono dotti ed eruditi lavori intorno pubblicatl dal ch. Padre Aurelio Pal-

ad alcuni puntidi dottrina edalla vita mieri nel Bessarione, rivista di stu-

della cbiesa scismatica ortodossa gia dii oriental!.

PASTORI GIACOMO, sac. Come spiegherei 1' Evangelic. Milano,

libreria editrice ecclesiastica, 1901, 16 di pp. 380. L. 2,50.
Sono abbozzi d'omelie per tutto prefazione, nuovi a dirittura e pratici

1'anno: semplici, chiari, efficaci, ed ad un tempo. Ne facciano la prova
anche preaentanti un cotal che di i signori Parrochi, che sono in queste

nuovo; anzi, a sentir 1'Autore nella cose i giudici piu competenti.

SEMERIA GIOVANNI, barnabita. Idealita buone. Conferenze. Ge-

neva, tip. della Gioventu, 1901, 8 di pp. VIII 240. L. 3.

Le nove conferenze qui raccolte nesimo non abbracci e non promuova.

(Per la scienza. Per la patria. Per L'importanza di questo concetto e

il secolo. Per le donne. Per i gio- evidente, notissima 1'arte del ch. Au-

vani. Per gli operai. Per la musica. tore che ad una oerta novita d'idee

Per i monti e la ginnastica. Per le ea congiungere vivezza e leggiadrfa

feste) non ostante la loro varieta di stile
;
dalle quali cose risulta una

si raccolgono tutte intorno a unpernio lettura non meno istruttiva che at-

comune, che e quelle di mostrare non traente.

esservi idealita buona, cui il Cristia-

SODAR DE VAULX. Le glorie di Terra Santa. Storia de' suoi

eroi, de' suoi martiri e de' suoi pellegrini. Trad, dal francese del

P. Emiiio Crivelli 0. F. M. Santa Maria degli Angeli (Assisi), ti-

pografia della Porziuncula, 1900, due voll. in 16 di pp. XXVI-
?66

;
320. L. 3,00.

Abbiamo non pochi libri che par- critico alia moderna, gli faremo ri-

lano, piu o meno bene, di Terra Santa, flettere che 1'egregia Autrice, pure

e dell'opera secolare dei Francescani attingendo la sua storia alle fonti

in Oriente; ma sara difficile trovarne piu genuine, apertamente dichiara

uno che meglio del presente entri che non ha inteso di fare un lavoro

nello spirito che anima quell'opera, d'erudizione, ma un'opera di edifi-

e lo analizzi, e lo renda palese alia cazione; e noi assicuriamo che vi e

luce smagliante dei fatti. Che se ta- riuscita.

luno vi bramaase un po'piu d'apparato

TINTI LUIGI, can. prof. Vita e missioni nella Indo-Cina del B. Odo-
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rico da Pordenone dei F. M. (1285-1331). Roma, Descl6e, 1901, 8,
180 p. L. 2.

Di questo Beato scrissero gia pin

o meno ampiamente 1'inglese Yule,

11 francese Cordier, i FraDcescani

Giuseppe Venni, Marcellino da Ci-

vezza, Teoflio Domenicbelli; ma cio

non ostante 11 Canonico Tinti ha cre-

duto bone di pubblicare quest'altra

vita, perche, dic'egli c quelli scris-

sero a scopo seientifico e col nobile

intendimento di appurare gli antichi

codici dagli error! e dalle interpo-

lazioni degli amanuensi ed egli prese

a descrivere sulle tracoe loro la sto-

ria di Odorico allo scopo esclusivo

cbe il libro possa facilmente diffon-

dersi a vantaggio del maggior nu-

mero dei lettori, e riuscire proflcuo

ancbe al buou popolo cristiano

(p. 12). II volume e ornato di belle

illustrazioni.

VADE MECUM per le sante Procession!. Inni e Salmi. Torino, Li-

breria del Sacro Cuore. Rimpetto a SS. Martiri.

E un elegante volumetto di 104

pagine in 32. Vi si contengono tutti

gl'inni e i salmi, soliti a cantarsi

dentro e fuori le cbiese a floe di

pigliar parte col cuore e colla voce

alle sante procession! . II pensiero di

questa operetta e tanto utile quanto

pio ; ed onora la pieta gentile della

WILMERS W. d. C. d. G. Manuale della Religione Cattolica tra-

dotto dal tedesco per cura di Pietro Vigo. Roma, Descl6e, 1901,
8 di pp. XX 560. L. 5,50.

La lode cbe si deve dare a que- cbe i passi della scrittura e degli

signora che ne e 1'Autrice. Con essa

la signora contessa Polissena Solaro

del Borgo ba meritato bene ed aseai

della religione e della carita cri-

stiana ; massimamente cbe al testo

latino ba posto di contro la versione

in volgare degl' inni e de' salmi

sto libro, ottimamente tradotto e ot-

timamente stampato, e questa: C'i

tutto. Tutta la Teologia cattolica,

tutto quel che i Teologi di profes-

sione insegnano e discutono ne' loro

grandi corsi di dogmatica e morale,

tutto e qui condensato con severa

critica, ordine, cbiarezza, sodezza e

ancbe con sobrieta, almeno avuto ri-

guardo all'ampiezza della materia.

Quanto allo svolgimento della ma-

teria, 1'A. segue in tutto il metodo

e 11 linguaggio scolastico tradlzio-

nale. Chi volesse davvero internarsi

nolle cose cristiane trova nel grosso
volume del Wilmers di che appa-

garsi pienamente ; molto piu che an-

scrittori ecclesiastic! son tradotti den-

tro il testo. Pe' maestri di Religione

poi esso sara uua vera fonte di dot-

trina sicun ed abbondante.

Di una coea sola dobbiamo avver-

tire i lettori, per debito di lealta ; ed

e cbe, atteso il ristretto numero di

lezioni cbe si possono impartire in

una scuola di Religione, il forte e

denso volume del Wilmers ci sem-

bra sorpassare i termini d'un libro

di Coreo scolastico. II cbe non toglie

aft'atto il merito del libro ; molto piu

che quel che per voi sembra troppo

ad altri potra sembrare giusto e ne-

cessario, secondo le diverse esigenze.



Roma, 12-26 Settembre i90i.

I.

COSE ROMANE

1. II pellegrinaggio franceee in Vaticaao. 2. La sentenza del Pretore

nella causa di S. Glrolamo degli Schiavoni. 3. Una dimostrazione di

irredentismo e anticlericalismo. 4. L'agitazione anticlericale a Roma.

5. La commemorazione massonica della Breccia di Porta Pia. 6. La

scuola italiana al Pantheon. 7. La morte della Principessa Torlonia.

8. Spigolature.

1. In mezzo a tanti e si continui dolori che amareggiano il cuore

del S. Padre, il Signore di tanto in tanto gli manda qualche stilla

di consolazione. Siffatta consolazione egli provd per certo il giorno

16 settembre quando nella Cappella Sistina vide raceolti intorno a se

ben mille pellegrini francesi, venuti a Roma per protestare la propria

fede e porgere al Sommo Gerarca gli ossequii della loro devozione

I varii gruppi dei pellegrini si disposero nel luogo loro assegnato,

mentre in posto distinto presso 1'altare si trovavano i component! la

presidenza del pellegrinaggio. Circa le ore 11 l

ls il Santo Padre usci

dai suoi privati appartamenti e, accompagnato dalla sua Nobile Corte,

discese alia Sala Regia. Quivi, lasciata la portantina, sali in sedia

gestatoria, facendo ingresso nella Cappella Sistina. II suo primo appa-

rire fu salutato da uno scroscio fragoroso di applausi, mentre da mille

petti ripetevansi evviva e voti, cui egli rispondeva, sorridente, im-

partendo la Benedizione, ammirando tutti il florido aspetto e la vi-

vace energia del Papa. Pervenuto il Santo Padre all'altare e quivi

inginocchiatosi al faldistorio, intonaronsi le Litanie Lauretane, alle

quali fecero eco i pellegrini. Quindi, dopo I'Oremus recitato da Mon-

signor Pifferi, Sagrista, il Santo Padre, indossata la stola, ascese

1'altare con ferma voee, mentre d'ogni intorno facevasi religioso

silenzio, impart! a quanti erano presenti 1'Apostolica .Benedizione.

Piu frequenti allora risonarono gli applausi, che si rinnovarono

col piu grande entusiasmo, quando, salito sulla sedia gestatoria, Sua

Santita per la stessa via e col medesimo corteggio fece ritorno ai suoi

appartamenti.
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Questo pellegrinaggio organizzato e diretto, insieme con altri no-

bili personaggi, dal Comm. Leone Harmel, riveste in quest! giorni

uno speciale carattere di protesta contro tutto cio che la Francia uf-

ficiale fa a danno della Santa Sede e della religione cattolica. La

maggior parte del pellegrini alloggid a S. Marta, e desinarono piu

volte al Belvedere, onorati sempre dalla presenza di Eminentissimi

Cardinal! e di altri insigni pereonaggi, fra i quali le Loro Eminenze

i Cardinal! Parocchi,V!ves y Tuto, e Cretoni, Monsignor Bisleti, Monsi-

gnor Angeli, Monsig. Chapelle Arcivescovo di Nuova Orleans e pa-

recchi altri. Fossa questo pellegrinaggio dei cattolici figli della Fran-

cia essere come 1'arra e la promessa di uno piu grande, il quale,

come disse 1'ab. Gamier, verra nel prossimo anno ad inneggiare al

Santo Padre nella faustissima occorrenza del suo Giubileo pontificale.

2. Nel precedente quaderno demmo contezza a' lettori del gra-

vissimo fatto che si srolse, sul cader dell'agosto e il principiar del

teste decorso mese di settembre, fra le mura del novello Collegio di

S. Girolamo degli Schiavoni, istituito dal regnante Pontefice Leone XIII

con sue Lettere apostoliche del 1 agosto del corrente anno.

II processo per la querela sporta dal Rdo Pazman rettore dell'an-

zidetto Collegio contro alcuni Dalmati *, come violator! del domicilio

da lui pacificamente posseduto, ebbe luogo dinanzi al cav. Tommasi,
Pretore del terzo Mandamento. Quest! il giorno 14 settembre pro-

nunzio la sua sentenza, nella quale ammise lo spoglio da parte di

quei Dalmati, i quali, mancanti di titolo, di veste e di legalita per

agire come agirono, con atti clandestini da prima, con violenza mo-

rale di poi, tolsero al Pazman il paciflco possesso di quei local! che

indisturbato teneva dall'ottobre 1900 . Ricus6 nondimeno la domanda
del querelante di essere integrato nel suo possesso ; perche, diss'egli,

c pendente la lite era venuta a mancare la materia del contendere >.

Infatti, come gia narrammo altrove, non appena si era avuta notizia

della querela sporta dal Pazman contro i Dalmati, il Governo aveva

deliberate di inviare un commissario governativo a prendere imman-

tinente possesso provvisorio del Collegio.

1 Diciamo alcuni Dalmati, poiche, la grandissima maggioranza de' Dal-

mati, che sono Slavi della famiglia di lingua croata, ba anzi ricevuto con

gioia e gratitudine 1'atto pontiflcio. Essi non sono stati esclusi da S. Giro-

lamo. Infatti il Breve pontiflcio, fra le diocesi i cui chierici banno diritto

al nuovo Collegio, designa espressarnente quelle dalmate di Zara, Ragusa,

Spalato, Sebenico, Lesina e Cattaro. I soli Dalmati esclusi sono i non slavi

e 1 non cattolici, quegli stessi cioe che furono sempre esclusi da S. Giro-

lamo degli Schiavoni, dalla fondazione dell'Istituto nel 1453 sino a' giorni

nostri.
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In forza dunque di un tal decreto, c il possesso della cosa contro-

versa era passato nelle mani del Commissar! o governativo . Quindi,
conchiude il Pretore, < essendo il possesso di fatto il solo, cui deve

averbi riguardo in tema di spoglio violento, e trovandosi tale pos-

sesso tutto e intero presso il Commissario, esso non pud trovarsi presso

i Dalmati o preaso il Pazman... E dunque mimtivo^(sic) che non si

possa pretendere da' Dalmati la restituzione al Pazman di cid che

piu non hanno > .

Con questa sentenza il Pretore 1' ha data vinta al Governo, il

quale, ligio a quei quattro Dalmati spogliatori, ha ottenuto il suo scope:

d' impedire cioe la reintegrazione giudiziaria del Pazman nel possesso

contrastatogli. Ma se i Dalmati non potevano obbligarsi alia restitu-

zione, perche mai non poteva obbligarvisi il Commissario che ha preso

il posto degli spogliatori ,
e che, nell'opinione stessa del Pretore,

e un amministratore temporaneo della cosa controversa? Cid non si

poteva, risponde il Magistrate, perchS non fu esibito il decreto di

nomina del Commissario cav. Susca
,
ed anche < perche essendo il

Commissario il legale amministratore de' beni in questione, la con-

danna di restituzione al Pazman non poteva pronunziarsi contro di lui,

eenza che egli fosse chiamato in giudizio . Ad ogni modo, prosegue
il Pretore, la presenza in giudizio del cav. Susca varra a diluci-

dare se la sua vera figura e posizione S quella che il Pazman gli

affibbia,... ow&ro se egli non abbia piu ampie attribuxioni, che la pro-

nunxia giudiziale non pud toccare ne menomare >. In queste parole

che abbiamo sottolineate, si trova, a parer nostro, il vero motivo dello

strano procedimento. II Governo italiano e manifestamente imbaraz-

zato dalle note diplomatiche del Governo austriaco, sotto il cui alto

protettorato si trova il Collegio geronimiano, e che fra le altre cose

ha formalmente domandata la revoca dell'anzidetto Commissario. Oo-

correva dunque guadagnar tempo, e giustificare in qualche modo 1'in-

consulto decreto, col quale si nominava il Commissario, facendo in-

tendere che questi non era un depositario precario nominato per
sola ragione di ordine pubblico >

,
ma aveva < piu ampie attribu-

zioni
,
e di tal natura che neppure c al potere giudiziario -fosse le-

cito d' iutaccare o per lo meno di affievolire nella loro forza e nei

loro effetti >.

II giochetto preparato studiosamente alia Consulta, giochetto al

quale, forse inconsciamente, ha preso parte anche il Pretore, & stato

ben inteso dal Rev. Pazman e da' suoi egregi difensori. Essi si sono

astenuti dal chiamare in giudizio il Commissario governativo, anzi

neppure hanno ordinato in Cancelleria le copie della sentenza, con

la quale si ordinava dal Pretore la chiamata in causa del detto Com-
missario dinanzi al Magistrate italiano. Cos! le cose restano in statu
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, non senza perd una ben fondata speranza che la diplomazia

anstriaca sapra ben tosto far prevalere anche a Roma i diritti che

incontestabilmente hanno 11 Rdo Pazman, i suoi colleghi ed i suoi

oonnazionali sul Collegio di S. Girolamo.

3. Notammo nel precedents quaderno non esservi dubbio di sorta

alcana sulla verita dell'accusa di irredentismo e di anticlericalismo

mossa agli invasori del Collegio geronimiano e a' loro fautori. Ne
ahbiamo ora ana eloquente conferma nella dimostrazione piazzaiuola,

permessa dal nostro Governo e compiutasi venerdl scorso, 20 settem-

bre, dinanzi alia statua di Giordano Bruno e al Palazzo di Venezia,

sede dell'Ambasciatore d'Austria presso la Santa Sede. Ecco quel che

ne scrive La Tribuna, 1'organo massimo ufficioso del Ministero Za-

nardelli-Giolitti :

Un piccolo prologo. Alle ore due e mezza a piazza Navona si e formato

un corteo di Societa con le rispettive bandiere, cbe si sono recate al ino-

numento Bruno in Campo di Fiori.

Tra le Societa si notavano quelle dei Triettini, Ittriani, Trentini e

Dalmati, 1'Unitaria liberale romana, la Gioventu monarchica Umberto 1, 1'Aa-

sociazione operaia costituzionale e il Circolo anticlericale Francesco Criapi.

Sul monumento fu deposta una corona. Parl6 1' ing. Almagia eaortando

gV italiani a non lasciarsi ingannare dalle mene clerical!. II discorso fu

ealutato con grida di < Abbasso 11 clericalismo ! Abbasso i gesuiti !

Quindi il corteo si avvi6 per il Corso Yittorio Emanuele per recarsi a

piazza 33. Apostoli. Dinanzi al palazzo Venezia, sede dell'ambasciata d'Austria

presso il Vaticano, furono capovolte le bandiere e si grid6: Viva il Re I

Viva i Dalmati! Viva Trento e Trieste I

4. I/agitazione anticlericale, di cui la surriferita manifestazione

non 6 che un piccolo saggio, cresce sempre piu in audacia, grazie

alle simpatie che trova nelle alte e nolle basse sfere del Governo.

Durante la soorsa settiraana in un'adunanza tenuta alia Lungaretta

e diretta da' capi della Massonoria, gli anticlerical! di Roma appro-

rarono un programma di propaganda, nel quale si fa appello a tutte

le forze liberali per ottenere che sia distrutta ogni traccia di liberta

religiosa in Italia. Fra le altre cose si domanda:

a) L'applicazione rigorosa della legge di soppressione 7 luglio 1866.

b) L' indagine accurata e seria, come il caso lo richiede, circa il

rifiorire, massime qui in Roma, degli ordini soppresei, con vera e pro-

pria ricostituzione e ritorno a vita comune e regolare, il che non d

semplice associazione.

() La vigilanza seriamente praticata onde la legge non continui ad

essere illusoria.

rf) Piil oculatezza e parsimonia nella concessione de\V exequatur, e

Bollecito ed inflessibile ritiro del medesimo e delle temporalita in
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tutti i casi, e sono frequent!, di eccessi degli investiti, contro le nostre

istituzioni.

e) La dipendenza dal Ministero dell' interne della amministrazione

del fondo pel culto.

/")
La sottrazione della gioventu dall' insegnamento clericale, che

con sfrenata licenza le istilla principii illiberal! ed antipatriottici, per

quanto larvati da pareggiamenti e programmi governativi.

Fra le adesioni a questo programma liberticida, notevole e quella

delle Socleta democratiche riunitesi in Comizio a Sampierdarena sotto

la presidenza del deputato Chiesa. Esse dichiarano < di far causa co
mune col Comitato anticlericale di Roma > e domandano che < in un

non lontano avvenire sia abolito 1'arfcicolo primo dello Statute del

Regno >
, riguardante la Keligione cattolica.

5. Anche quest'anno, il 20 settembre, si & celebrata quella so-

lenne commedia che va sotto il nome di commemorazione della breccia

di Porta Pia. Yi fu il solito manifesto del Sindaco don Prospero Co-

lonna, manifesto reboante di vecchie frasi, le solite procession! di

bimbi e di vecchi, i soliti concert!, gli urli e i fischi davanti le chiese

cattoliche, i segni di ossequio alia chiesa metodista e poi le solite

bandiere, i soliti fuochi artificial! e gli evviva a Casa Savoia e a Roma

intangibile. Questa gazzarra che si rinnova ormai da trent'anni, ri-

vestiva quest'anno un carattere speciale anticattolico, essendo stata

preceduta da un manifesto a tre colori e sottoscritto da tre notissimi

frammassoni, il Nathan, il Bailor! e il Nasi. Piu tardi le tre firme fu-

rono soppresse. Qual che si fosse la ragione di tale soppressione, &

chiaro anche ai ciechi donde abbiano origine certi movimenti detti

popolari, cio& non nel cuore del vero popolo, ma nei covi della setta mas-

sonica. La data del 20 settembre 1870 ricorda un trionfo della rivolu-

zione. Questo pero, nell'opinione de' piu assennati anche fra i libe-

ral!, non fu il trionfo della civilta, come si sgolano ad affermare certi

venditori di frasi, si bene il trionfo della violenza sul diritto, diritto

sacro, diritto confermato da quindici secoli di storia. Cotali vittorie,

cotali trionfi sono assai pericolosi per la vera civilta.

6. Quest'anno tuttavia la manifestazione anticlericale del 20 set-

tembre ha avuto qualche cosa di nuovo : il cosi detto pellegrinaggio

della Scuola italiana > al Pantheon. I maestri, secondo che afferma

la Tribuna, trecento circa, preceduti da una quarantina di colleghe

e dalle solite fanfare, percorsero la via XX Settembre, e il Corso

"Vittorio Emanuele arrivando al Pantheon alle 11 e mezza. Quivi i

maestri deposero la corona sulla tomba di Re Umberto, segnarono i

loro nomi sui registri, ed entrati dalla sinistra del tempio ne usci-

rono dalla destra; punto e basta. II liberate Secolo XIX di Genova

cosi ne parla : Disgraziatamente non si sa ancora per qual ragione
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cid che pomposamente era annunziato da sei meal addietro con gran
Insso di comunicati, come una solenne dimostrazione della scuola ita-

liana, non d riuscito che una meschinissiraa passeggiata di neppure tre-

cento provincial! trasferiti alia capitale con ribasso sul viaggio e con-

dotti iu giro a farsi compatire. >

Or qui e lecito domandare : qual d quella scuola che, obbediente

agli ordini della Massoneria spadroneggiante alia Minerva, si & in-

chinata dinanzi la tomba dell'assassinato Umberto ? Non e forse la

scuola laica che ufflcialmente esclude la religione e, con la religions,

il Dio vero e personale e ammette il Dio del Mazzini, rivendicatore

delle liberta anarchiche? Or bene, questa scuola laica ha educate i

socialist!, ha educate gli anarchici, ed e un'ironia atroce, miseranda,
vederla inchinarsi davanti la tomba di colui che fu assassinate colla

rivoltella ch'essa pose fra le mani di un brutale. Oh se gli uomini

intendessero una biiona volta la verita !

7. II 18 settembre fu giorno nefasto a Roma per la morte della Prin-

cipessa Donna Anna Maria Torlonia, avvenuta nella sua Villa in via

Nomentana. Nata 1'8 marzo 1855 dal Principe Alessandro Torlonia e

da Donna Teresa dei Principi di Colonna
;
maritatasi il 24 ottobre 1872

a Don Giulio dei Principi Borghese, a cui di& quattro figli ; per pieti

cristiana e carita smisurata si mostrd degna figlia di quell'Alessandro

Torlonia, che vivra eterno nella memoria degli uomini per la sua re-

gale munificenza. La salma fu trasportata da prima alia ven. chiesa

di S. Maria della Vittoria, dove furono celebrate solenni esequie, in

mezzo alia commozione generale della folia accorsavi
; poi fu accom-

pagnata a Castel Gandolfo nella chiesa contenente il sepolcreto della

famiglia Torlouia, e tumulata nella tomba gentilizia. Sia pace a quel-
1'anima beneietta ! E non la scordino innanzi a Dio i tanti da lei be-

neficati.

8. Spigolature. Nella notte del 22 al 23 agosto fu rubato nella chiesa

di Santa Sabiua un quadro di grande valore raffigurante la Madonna
del Rosario, opera del Sassoferrato. Le indagini della Questura per

scoprire i ladri e ricuperare quell'insigne opera d'arte sono state final-

mente coronate di successo. I ladri furono arrestati la sera del 19 set-

tembre, mentre col quadro della Madonna avvolto accuratamente in

un tappeto, si trovavano all'.HbfeZ Marini, dove abilmente da' dele-

gati della polizia era state lorp fatto credere che avrebbero incontrato un

compratore. Al telegramma col quale 1'EiTio signer Cardinale Ram-

polla Segretario di State di Sua Santita, giunta appena la triste no-

tizia della morte del President Mac Kinley, faceva conoscere come
il Santo Padre partecipasse al lutto della nazione americana, il Segre-
lario di State per gli Affari esteri, signer Hay, rispondeva con altro

dispaccio alia stessa Eminenza Sua, pregandola di partecipare a Sua
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Santita la profonda impressione sentita agli Stati Uniti per le sue

espressioni di simpatia in occasione del pubblico lutto del paese.

Alia Chiesa nuova & stato numeroso il concorso del devoti al solenne

Triduo celebrate con molta pompa da' RR. PP. Filippini in onore del

Beato Antonio Orassi. Yescovi, Prelati, Capi d'Ordini religiosi e mol-

tissimi sacerdoti dell'uno e dell'altro Clero vi si recarono a celebrare

la Santa Messa.

n.

COSE ITALIANS

1. L'indirizzo del Congresso di Taranto umiliato al S. Padre. 2. Inchieata

governativa sul Congresso medesimo. 3. Dimostrazioni ostili contro

il Veecovo di Livorno e controdimoatrazioni cattoliche. 4. Riassunto

sommario delle principal! deliberazioni del Congresso. 5. Cornmis-

sarii regi nelle amministrazioni locali del mezzodi all'ordine del giorno*

6. La morte dell'on. Imbriani. 7. Spigolature.

1. A compiere il breve riassunto storico del XVIII Congresso cele-

brato dai cattolici italiani in Taranto mancava nel precedente quaderno
la relazione dell'uclienza, che il S. Padre si degno concedere il 9 sett, al

Presidente Generale dell'Opera dei Congressi, il quale in compagnia del

Presidente effettivo del Congresso tarantino, sig. Cav. Giglio Tramonta,
e di altri Colleghi, umilio a Sua Santita 1'indirizzo firmato dai congres-

sisti, di cui gia recammo il testo. La splendida udienza fu resa fedel-

mente nell' Unitd catlolica dai cav. Sacchetti, che vi prese parte. Accolti

1' indirizzo ed i ringraziamenti del conte Paganuzzi pel nuovo Statuto

e Regolamento dati all'Opera, 1'augusto Vegliardo disse compiacersi

del buon esito del Congresso, onde era conferma il rumore del Go-

verno per alcime frasi falsate. Quindi raccomando la concordia dei

cattolici per combattere 1'invadente socialismo.

Davanti ai pericoli del socialismo, della massoneria, del giudaismo
e dell'anarchia dobbiamo, esclamo, moltiplicare i nostri sforzi. Ricordd

deplorandolo vivamente, 1'attentato contro Mac Kinley, quindi continud:

Egli non deve avere nemici personal! a quanto sappiamo ;
6 dapo d'un

grande Stato, ora ampliato da importanti conquiste nelle Filippine a

a Cuba. Negli Stati Uniti regna la massima liberta, ma neppure questo

basto a preservare la vita del povero Presidente. Anzi si pud dire che

egli e vittima d'una licenza che non ha freno. Prima di lui fu vittima

dei settarii il sovrano Umberto e prima di Umberto un altro presidente

di repubblica, il Carnot. Dal che si vede, che 1'odio settario vuol colpire

il principio stesso di autorita, e che nessun regime, per quanto libero,

6 sufflciente a contenere le brutali passioni dei nemici della societal

Urge che i cattolici si uniscano, e ehe moltiplichino i Comitati e le
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associazioni cattoliche, per far argine al male. Quando sarete tutti

uniti, conchiuse il Papa, se anche 11 socialismo avesse a prevalere

temporaneamente, non percid la causa vostra sari perdu ta. Perocohe

i nostri avversarii, accorgendosi che non vi e salute fuori della Chiesa,

imploreranno il nostro soccorso, e la Chiesa li salvera.

2. L'allusione severa del S. Padre a veusazioni governative era

pienamente giustificata dall'invio di due commissarii a Taranto, il

cav. Raffaele Orso di Napoli pel Ministero dell* interne ed il cavaliere

Adolfo Antonini di Livorno per quello di Grazia e Giustizia, avve-

nuto subito dopo la chiusura del Congresso. A tale straordinaria riso-

luzione il Governo erasi indotto per poco misurate informazioni, man-

date alia Tribuna dal suo corrispondente di Taranto, il prof. Rizzo,

direttore della Vooe del popolo, tin foglietto settimanale che pretende

di essere creduto cattolico; e quelle informazioni ingrandite, snatu-

rate in tutti i giornali del liberalismo, divennero in men che non si

dice un formidabile atto di accusa contro i congressisti di Taranto e

in particolare contro I'esimio Arcivescovo lorio ed i Vescovi Monsi-

gnor Berardi di Ruvo e Bitonto e Monsignor Giani di Livorno. Ma
basto che i due Commissarii prendessero lingua sulla faccia del luogo,

perchS si accorgessero che e pubblico e Governo erano stati in buona

eostanza corbellati, tanto nell'aver scambiate per pubbliche le Adu-

nanze del Congresso aventi carattere private, quanto nell'aver visto

addirittura dei furibondi demolitori delle istituzioni in uomini paci-

fici e promulgatori di ordine e di ubbidienza. Ogni accusa cadde per

1'Eccellentissimo Arcivescovo tarantino e per Monsignor Berardi. Sten-

tavasi un poco a far ragione al Vescovo di Livorno pel grido da lui

emesso di Roma, o morte, in cui erasi voluta ravvisare una rivendi-

cazione sovversiva del poter temporale. Ma non doveva bastare a met-

tere tutti in vergogna del grosso granchio preso la lettera mandata

al Sottoprefetto di Taranto dalla Presidenza del Congresso il giorno

medesimo, in cui il motto Roma o morte era stato pronunziato, nella

quale dichiaravasi, che con esso rEccellentissimo Yescovo non aveva

significato altro fuorche la necessitd per la vita cattolica della dij>en-

denxa spirituale delle anime dalla Suprema Autoritd della Chiesa resi-

dente in Roma, e percid dagli scrittori cattolici comunemente simboleggiata

in Roma? Non sappiamo se 1'egregio signor sottoprefetto Goretti mo-

strasse quella lettera ai Commissarii; ma essa fu pubblicata nell' Osser-

vatore romano e riprodotta dalla stampa cattolica, e la verita, che era

pur si semplice e chiara, anche per le relazioni delle autorita tarantine

e del Prefetto di Lecce, appari lampante. Quindi una communica-

zione fatta ai giornali ufficiosi avverti che il Ministero non prenderebbe
alcun provvedimento contro i Vescovi, perchS 1' inchiesta aveva dimo-

strato non averne i medesimi dato nel Congresso alcun legittimo mo-

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1231. 1 28 settembre 1901.
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tiro. Si pud esser contenti della soluzione finale, ma essa non can-

cella 1'errore commesso di gonfiare (come scriveva il Popolo romano
dell' 11 sett.) una questione di politica ecclesiastica tanto per fare

dell'anticlericalismo a buon mercato, mentre ne Governo ne garibal-

dini si mostrano intesi delle inaugurazioni pubbliche di bandiere anar-

chiche, con relativi voti e gridi non solo contro 1'unita della patria

italiana, ma contro 1'attuale ordine sociale. > Sul medesimo tono par-

larono la Naxione, la Gaxxetta di Venezia e la Gazx&tta di Parma ; e

lo stesso ripetd con piu forti parole il Nuovo Fanfulla, concludendo

che il Ministero presente, va maleducando coi piu tristi esempi la

giovane generazione, sulla quale dovrebbe essere riposta la nostra

fede pel migliore avvenire della patria > .

3. Effetti di questa mala educazibne si videro a Pisa e massime

a Livorno, in dimostrazioni di piazza contro Monsignor Giani ritor-

nato da Taranto. A Pisa per verita non furono che minaccie, onde

la Questura. sempre timida verso i prepotenti, impedi a Monsignore
di prender parte alia processione del Portone in onore di Maria SS.

delle Grazie. Ma 1'eloquente Prelate parld mattina e sera in S. Marco

ad un popolo affollato, sfolgorando le calunnie mossegli, e fu applau-

dito. A Livorno massoni ed ebrei avrebbero voluto persino che non

tornasse piu alia sua Sede : e una ciurmaglia, composta in gran parte

di giovinastri socialisti e repubblicani, aadd facendo baccano per le

vie, insultando preti, bestemmiando alle porte delle chiese : una com-

missione, guidata dal socialista nonche ebreo Modigliani, s'arrogo

anzi di salire in Prefettura a chiedere in nome della cittadinanza

Yesemplare punizione del Vescovo ribelle ed il suo allontanamento dalla

citta; e Pautorita prefettizia s'impegno di trasmettere al Governo

tali feroci voglie del liberalismo maleducato e delle loggie, non sap-

piamo con qual senso di legalita. Perocche cola in Prefettura avrebbero

dovuto capire che, ad ogni modo, gli articoli 182 e seguenti del Codice

penale (i soli che fanno a proposito) risguardanti il ministro del culto

nel pubblico eserdzio delle sue funziom o che abusa della sua qualita,

non hanno nulla a vedere col discorso di Monsignor Giani, recitato

da lui in qualita non di Vescovo, ma di congressista, in adunanza

avente natura privata. Piuttosto sarebbe stato da chiedere perche la

Prefettura non applicasse 1'articolo 126 del medesimo Codice ai dimo-

stranti stessi, per 1'aperto carattere antimonarchico della loro dimostra-

zione, comprovato da testimonianze irrefragabili.

L'offesa gravissima recata al Vescovo da una porzione cosi mi-

nuscola del suo gregge fu ad usura compensata dalle generali dimo-

strazioni di riverenza, che subito gli vennero fatte in mille modi dal

Capitolo della Cattedrale, dai sacerdoti, dai laici d'ogni condizione,

le quali noi non possiamo descrivere partitamente. Basti accennare
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che una graade adunanza del cattolici livornesi si tenne sotto la

Presidenza dell'egregio aw. Cocchella, la quale istittil un apposite

Comitato per rappresentare i sentimenti veri del popolo livornese e

sedendo in permanenza, tener fronte a tutte le mene anticlerical!.

Oltre ad una visita solenne di riparazione fatta a Mousignore, che

intanto erasi dignitosamente restituito alia sua Sede, oltre ad un

ampio ordine del giorno in cui stampa, piazza e massoneria erano

messe al loro posto, un vigoroso telegramma di protesta fu spedito

dall'adunanza al Presidente del Consiglio dei Ministri
;

e poscia il

Comitato stese ed invid al medesimo Presidente un lungo Memoriale

documentato, i cui punti principal! furono dati dal foglio cattolico di

Livorno, Fides, nel N. del 21 Sett. 1901.

4. Cosi la Provvidenza divina convert!, per usare le parole stesse

di S. E. Monsignor Giani, in bene grandissimo un male grande (Let-

tera del 15 Sett, in risposta all'indirizzo firmato dal Capitolo e dal

Clero). Resterebbe, per amor d'ltalia, a vedere come mai 1'innocen-

tissima espressione d'un Vescovo ha potuto metter sossopia 1'intero

paese col suo Governo, di guisa che se ne risentirono quest'anno in

Roma e fuori, con accrescimento notevole di furore anticlericale, an-

che le manifestazioni del 20 Settembre, inneggianti alia distruzione

della podesta spirituale e dell'idea cristiana. Gio spiegasi in parte colla

scelta fatta pel XVIII Congresso cattolico di una citta del mezzodl;

perche i liberal!, dietro il grido d'allarmi dato dalla Tribuna, vi rav-

visarono un tentative d'invasione del clericalismo pur in quella parte

d' Italia, la quale, secondoche scrisse il Corriere delle Puglie(N. del

9 settembre) deve conservarsi assolutamente refrattaria ad ogni inva-

denza del clericalismo sotto qualunque. forma diretta od indiretta. E cer-

tamente fu pel saceidozio ed il laicato cattolico del mezzogiorno un

potentissimo eccitamento il fatto stesso del generale Congresso di Ta-

ranto, e piu ancora 1' importauza pratica delle deliberazioni ivi pro-

mulgate, tutte volte ad estendere 1'infltienza del cattolicismo in ogni

parte della vita sociale e pubblica, ed a distruggere quella finora pre-

valente del liberalismo.

Ci maiica pur troppo lo spazio a registrars anco sommariamente

tali deliberazioni, bastevoli da se sole a provare che i nostri Con-

gressi sono tutt'altro che vuote Accademie.

Si presero varii provvedimenti per estendere dappertutto I'OKGA-

HIZZAZIONE DELL'OPERA. DEI CONGRESSI, e rendere piu attivi i suoi Co-

mitati, massime i diocesani ed i purrocchiali, che devouo essere an-

che fondamento e cardine dell'azione democratica cristiana. E un gran

passo innanzi si fece per Fincremento di questa stessa salntarissima

organizzazione ed azione, associandovi 1'opera della donna, coll'appro-
-

vazione definitiva dell'ORGAHizzAZioNE DI SOCIETA FEMMINILI, aderenti
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all'Opera del Congress!, e la design azione del mezzi riconosciuti piu

opportuni a dar loro prestamente vita ed attivita.

Circa 1'AZIONE GIURIDICA fu stabilito tra 1'altre cose: 1) Che nei

Seminari, se piace agli Ecc.mi Yescovi, s'insegnino assieme al Diritto

Canonioo, le vigenti leggi sulla Polizia Ecclesiastica, con opportuni

richiami alia giurisprudenza Amministrativa Giudiziaria ; 2) Che per

i parroci specialmente, cui 6 imposta la difesa giuridica del benefizio,

e che ora per le recent! leggi sull'aumento di coagrua, potrebbero,

accettando troppo facilmente le liquidazioni del Fondo Culto, vinco-

lare s& stessi ed i loro successor!, sarebbe opportune istituire appo-

site conferenze, fatte da persone competent!, perchS con la conoscenza

esatta delle leggi stesse, potessero meglio salvaguardare i loro di-

ritti ed iateressi
; 3) Che fiao a quando il Clero non sia in grado di

provvedere da se stesso alia difesa giuridica, si scelgano dai Comitati

Diocesani, ed in loro mancanza dal Vescovo, avvocati probi, onesti

ed intelligent! ,
i quali affidino per la loro coltura speciale sulla ma-

teria, perche il Clero, massime Curato, le curie stesse, i Presidenti

di Opere Pie e tutti coloro che possono avervi interesse, abbiano

cui rivolgersi, per consiglio, per aiuto ed assistenza legale ; 4) Che

in Koma, sede delle Amministrazioni Centrali, dove presso il Con-

siglio di Stato, la Direzione Generale del Demanio, il Fondo per il

Culto ed il Ministero di Grazia e Giustizia si svolge tanta parte del

movimento giuridico, come pure nelle Sedi degli Economati Generali

dei Benefizi Vacanti, si formino dei collegi di difesa attivi e volon-

terosi, i quali, come i delegati legali diocesani, seguano 1'indirizzo del

Comitato Permanente dell'azione giuridica, con attuale sede in Pia-

cenza.

E quanto all'AzioNE ELETTORALE fu proposto un amplissimo e al-

quanto problematico programma di riforme amministrative, per affer-

mare d' innanzi al pubblico, che i cattolici italiani vanno maturando

un certo ordine d'idee risguardanti la vita comunale; ma dichia-

rossi per altro che lasciavasi < al loro senno pratico di elaborarle ul-

teriormente e di fame discreta applicazione secondo la varieta dei

tempi e dei luoghi. Piu utili, secondo noi, sono i criterii proposti,

per norma degli elettori e degli eletti nelle amministrazioni comunali

e provincial!, in tutto conform! ai deliberati dei precedent! Congressi;

e massime quello che riguarda Pintegrita della vita ed il coraggio

cattolico nei candidati.

Circa il PATRONATO DELL'EMIGRAZIONE, oltre gli utilissimi Segreta-

riati del popolo che fanno da intermediarii tra 1'emigrazione e il paese

di destinazione, noteremo soltanto il voto, che il Governo, facendo te-

soro dell'esperienza e spogliandosi d'ogni pregiudizio, abbia ad intro-

durre nella legge 31 gennai* 1901 i miglioramenti necessarii mas-
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sime in ordine all'emigrazione temporanea ed a quella del minorenni,

e intanto ne applichi i buoni provvedimenti con lealta e generosita,

e prescelga ai nuovi ufficii per 1'emigrazione funzionarii che corri-

spondano alle necessitd religiose, morali e materiali degli emigrant*.

Luogo prineipalissimo, anche per desiderio del S. Padre, dovevano

avere nel XVIII Congresso le istituzioni di ECONOMIA SOCIALE: e 1'eb-

bero. In generale fu deliberate: 1. di promuovere la fondazione e

1* increments di tutti quei sodalizi, che direttamente hanno per fine

il bene economico-morale delle classi popolari, qualunque forma ri-

vestano, purche informate a principii democratic! cristiani, cioS ai

postulati del cattolicismo, applicato alle classi lavoratrici della so-

cieta presente; 2. Di curare, in modo particolare, come piil rispondente

alle attuali esige)ize, 1' istituzione delle Unioni professional! o Leghe
del lavoro propriamente dette, che di loro natura adempiano agli uf-

fici delle Camere del lavoro, accrescendone i vantaggi ed evitandone

i pericoli ;
3. Di esigere che tali Unioni o Leghe diano seria guaren-

tigia di non scostarsi dallo spirito cristiano cattolico, sotto la dipen-

denza della Autorita ecclesiastica, senza di che, non potrebbesi evi-

tare la confusione coi nemici della religione; 4. Di affrettare la co-

stituzione di Unioni professional!, valendosi delle molteplici istituzioni

operaie esistenti, specialmente delle societa di mutuo soccorso, e cosi

badare a scegliersi una presidenza comune, con 1'ufflcio di rappresen-

tare gli interessi della classe operaia ;
5. Di avere speciale riguardo

e sollecitudine per le classi agricole, piu bisognose di tutela, per la

lor condizione, e in generale, meglio disposte a entrare nell'azione

cattolica
;

6. Di raggruppare armonicamente le diverse istituzioni eco-

nomiche e professional!, in modo che si raccolgano in federazioni dio-

cesane o provincial!, regionali o nazionali.

In particolare poi questo Congresso, confermando tutte le altre

opere gia fiorenti, le quali per cura dei Comitati diocesani e parroc-

chiali debbono sempre piu distendersi, a pro dei lavoratori, come

casse rurali, banche cattoliche, segretariati del popolo, societa coope-
rative e di mutuo soccorso, assicurazioni ecc., si segnalo per la

cura specialissima volta ai bisogni delle classi agricole e la viva in-

sistenza fatta per la fondazione delle casse operaie cattoliche, dalle

quali oltreche un argine efflcace alia diffusione del socialismo fra gli

opera! ,
si avra pure una fonte di mezzi pecuniar!! per la costruzione

di case operaie (quali le teste inaugurate a Murano dall'instancabile

D. Ceruti), e la fondazione di altri eccellenti istituti pel benes-

sere dell'operaio. Circa I'AGRICOLTTJRA il XVIII Congresso fece voti:

1. Che i RR. Sacerdoti, i cattolici e le societa agricole cattoliche di

tutta Italia si studino di propagare e diffondere, per mezzo di confe-

renze, di opuscoli, di esperimenti pratici, piu largamente che sia
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possibile, i sistemi di cultura razionale ed in modo precipuo quello

del benemerito sig. Solari. 2. Che i proprietari ed i RR. Saeerdoti

aventi benefici in terreni agricoli, cerchino di adottare nei loro fondi

detti sistemi, onde poter eosi non solo far fronte alle deficenze agri-

cole, ma ancora utilizzare il maggior numero di operai, e rimune-

rarli con migliori salari. 3. Perche in ogni diocesi, dove la coltura

agricola ha largo sviluppo, i Comitati diocesani si rivolgano agli Eccmi

Vescovi, onde pregarli ad istituire, suH'esempio di altri loro Colleghi,

nei propri Seminarii una cattedra d'agricoltura razionale, per istruire

specialmente il clero, che poi dovra trovarsi in mezzo alle classi rurali.

Diremo finalmente di volo qualcosa di quell' altro punto sempre
sommamente curato nei nostri Congressi, ossia dell' EDTJCAZIONE ED

ISTRUZIONE. II XVIII Congresso non poteva certo aggiungere molto di

nuovo a ci6 che con tanto studio erasi stabilito nei precedenti : ma
ne inculco 1'esecuzione. Insiste, come gia si disae nei precedente qua-

derno, per ottenere fra i cattolici d' Italia una piu generale ed intensa

agitazione in favore della liberta d' insegnamento ed un generoso con-

corso alia fondazione di un' Universita cattolica. In pari tempo pero

pose innanzi alle famiglie cattoliche lo stato attuale della legislazione

in materia d' insegnamento, eccitandole a protestare contro le abusive

restrizioni ministeriali, ed a meglio profittare pe' figli loro d'ogni bri-

ciolo di liberta. A far subito qualche cosa, si votd con unanime plauso

il seguente telegramma al Ministro dell' Istruzione : II cuore di padri

di famiglia, la coscienza dei nostri diritti di cattolici e di liberi citta-

dini, raccolti qui, oltre duemila, da tutta Italia in solenne congresso,

ci impongono il dovere di protestare energicamente, come protestiamo,

contro le continue illegal! restrizioni conculcatrici della liberta d'inse-

gnamento, la quale domandiamo un'altra volta con tutte le forze. In-

tanto siano almeno ripristinate le Commissioni esaminatrici per gli

istituti privati che le domandano, e chiamati i rappresentanti dei pri-

vatisti in tutti gli esami di licenza. Sia provocata 1'abolizione della

odiosa diiferenza di tasse a carico degli istituti privati.

c Per la Presidenza : GIGLIO TKAMONTA, PAGANTJZZI,

LUIGI DE MATTEIS. >

Capo precipuo di studio fu la maniera pratica di provvedere all'istru-

zione religiosa, che nelle scuole pubbliche d'ogni grado o non si da o si

da male
; quindi non solo furono confermati i voti di altri Congressi,

in favore delle scuole di apologetica sacra per la gioventu che fre-

quenta le scuole secondarie o 1' Universita, ma si stabili inoltre che

un diploma d'idoneita all' insegnamento religiose nelle scuole elemen-

tari sara rilasciato a chi superera un apposito esame, quale guarentigia
dei Parrochi^nonehd dei Consigli comuuali cattolici, che devono eleg-
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gere i maestri o le maestre. E fu anche approvato uno Statute per Con-

gregazioni di student!, destinate ad istruirli nella dottrina cristiana

ed avviarli alia pieta. Particolare menzione poi meritano le deliberazioni

riguardanti 1'istituzione di scuole serali e festive per gli adulti e Pistru-

zione cosi detta paterna, quella cio6 che giusta gli articoli 251 e 252

della legge Casati, e le dichiarazioni della Circolare ministeriale 15 gen-

naio 1875 si pud dare nell' interne delle famiglie o da piu padri di

famiglia associati a questo intento, e che ha lo stesso valore della

scuola privata. II Congresso osservd circa la scuola paterna, che in

alcuni casi special! essa offre un eccelleate mezzo di continnare la

carriera degli studii senza pericolo di perdere la fede o Ponesta. Ram-
mentiamo in fine la proposta del tutto nuova circa la libera docenza

nelle Uiiiversita, gia accennata nel precedente Quaderno.

Ed altre non meno rilevanti deliberazioni e proposte meriterebbero

di essere ricordate; alcune, ad esempio ;
delle molte concernenti la

Federazione uriiversitaria, come la fondazione di biblioteche dei Cir-

coli universitarii e di borse di studio, e 1' istituzione di discussioni

scientifiche tra gli student! a modo dei Debatings inglesi o del Par-

iamento Freppel, sorto nell' Universita cattolica di Lilla. Cosi ancora

la Lega contro la besteinmia ed il turpiloquio con sede a Milano,

dichiarata nazionale; e ! varii efficacissimi mezzi (tra cui in prima
linea gli Esercizii spiritual!), proposti per accrescere lo spirito inte-

riore delle nostre associazioni, assolutamente indispensabile alia effi-

cacia delle esteriori intraprese. Voglia ora Iddio che da! voti e dalle

deliberazioni si passi all'opera, ed il Congresso XVIII di Taranto sari

certamente uno de' piu pratici e fruttuosi.

5. Poco pascolo alia cronaca danno le notizie politiche, perchd in

questi giorni di vacanza anche la politica va a spasso. Tuttavia e

evidente che cresce ogni di piu Pavversione dei monarchic! pid rigidi

contro il Ministero presente e in particolare contro Pon. Giolitti, accu-

sato di favorire i partiti antimonarchici. Fatto davvero singolare e

stato il telegramma sped! to al Re dall'ex deputato Pannuzio presidente

di un Comizio popolare raccoltosi il 16 settembre in Molfetta. Eccolo

testualmente : La cittadinanza molfettese devota alle Istituzioni ple-

biscitarie, sottrattasi da un anno all'amministrazione repubblicana,
subendo ora le violenze e i soprusi dei consiglieri di Vostra Maesta,
chiede che da essi parta la giustizia verso tutti e non Pesclusiva pro-

tezione dei partiti antimonarchici riunita in comizio manda a

Vostra Maesta rispettosissimi omaggi, augurando alia dinastia sabauda

massima prosperita; perche la prosperita dinastica & la prosperity na-

zionale. >

Non crediamo, scriveva la Patriot di Roma del 17 Settembre, che

sia mai awenuto nulla di simile in alcun paese del mondo: i sudditi
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che domandano al Re d'esser difesi nella loro fede monarchica con-

tro i Ministri da lui stesso nominati e manterm ti in carica ! In realta

gli scioglimenti de' Consigli comunali e provincial! nell' Italia meri-

dionale sono numerosissimi, e le Amministrazioni colpite, secondo la

stessa Patria, hanno per avversarii uomini dei parti ti estremi
,
o deci-

samente nemici o a mala pena tolleranti delle istituzioni >. Se ci&

fosse esatto, sarebbe assai grave; e sarebbe grave anche che la ragion

vera degli scioglimenti fosse la corruzione generale dplle ammini-

Btrazioni, recata dalla Tribuna del 7 Settembre in difesa del Mini-

Btero. Fatto & che oltre a Napoli, vi sono ora commissarii regi a

Reggio Calabria, a Benevento, a Bari, a Taranto, a Barletta, a Bo-

vino, a Molfetta ecc.
;

ed altre citta del mezzogiorno, come ad

esempio Andria, se 1'aspettano di giorno in giorno. Ci6 fa natu-

ralmente buon giuoco ai nemici del Ministero e massime ai sonni-

niani, che suonano a raccolta nei loro giornali. La Naxione accoglieva

a gloria lettere dell 'autorevole deputato Veronese Lucchini, che a ca-

rico del Ministero scriveva, essere una canzonatura e un vero tranello

la lib&rta, se lasciata in pascolo a quelli che in nome di essa combat-

tono le istituzioni. Intanto a Milano il noto Bassano Gabba, gia depu-
tato ed austerissimo monarchico, scriveva nella Perseveranza una letters

laudativa del Ministero per la sua condotta riguardo agli scioperi r

facendo cosi un vero scandalo tra quei conservatori ad ogni costo. Si

vede che si preparano le schiere per le future lotte parlamentari.

6. Uno de' pochi leali e simpatici campioni di esse, Matteo Renato

Imbriani, e morto il 12 settembre a S. Martino in Valle Caudina presso*

Napoli. Aveva soli 59 anni. Di un'assiduita piti unica che rara al suo-

posto dell'Estrema sinistra, quasi ogni giorno ed anche piu volte al

giorno parlava con quella eloquenza convinta che soggioga gli stessi

avversarii : quindi mancd moltissimo all'interesse dei resoconti parla-

mentari, dopo che per 1'apoplessia che lo colpi a Siena, il 20 settem-

bre 1897, nell'atto di arringare il popolo, non vi si poterono piil leg-

gere i suoi scatti appassionati, ingiusti talvolta, ma pieni di sincerita

e sempre sdegnosi d'ogni intrigo, mercimonio e vigliaccheria. Su questo

punto era terribile.

Fu repubblicano ed anche piu risolutamente fu irredentista : ma
non aveva odio settario in cuore contro il sacerdozio

;
laonde venne ac-

cusato di non dir, nella Camera, mai male dei preti ;
ed egli rispose :

Che c'entrano i preti qui? Son cittadini e come tali hanno diritto di

essere lasciati liberi al pari di tutti gli altri. Riconosceva Timportanza
del Papato, e il 29 novembre 1895 all'on. Canzio, il quale si augurava
che il Papa se n'andasse dall'Italia, ribattS : Fate presto voi a dire :

il Papa se ne vada! Ma sapete in quali imbarazzi ci troveremmo tutti,

se il Papa se n'andasse aU'estero? Non abbiamo avuto put troppo
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alcuna notizia di atti religiosi da lui compiuti negli ultimi momenti
;

ma ci piace sperare che la Vergine, della quale senza umani rispetti

mostrava di serbare una medaglia regalatagli da una Suora, gli abbia

impetrato pentiraento e misericordia.

7. Spigolature. A Lonigo ebbe luogo splendidamente la XIII festa

federale delle Societa cattoliche agricole ed operaie ;
ma il Prefetto di

Vicenza proibi di cantare PInno federale. Con decreti reali furono

sequestrate le temporality al Sac. Giuseppe Lovati parroco di Arcore,

d al Sac. Luigi Pessoni parroco di Locate Varesino, amendue della

Archidiocesi di Milano : cosi si voile castigarli, per essersi intromessi

nei recenti scioperi come pacieri tra contadini e padroni. Ma giusta-

mente domandano i giornali cattolici, perchS mai allora si fece cosi

grave colpa all'Emo Cardinal Ferrari di non essersi fatto paciere nei

moti di Milano? Continuaao gli omaggi al Redentore. II 15 settem-

bre da Mons. Vescovo di Yentimiglia, assistito dal Vescovo di Savona,

fu coronata, in nome del S. Padre, la colossale statua del Sacro Cuore

di Gesu eretta sulla ripida cima del monte Saccarello, fra gli ev-

viva di una immensa moltitudine di pellegrini. La statua 6 di ghisa

pesa 40 quintali, e la corona ha un diametro di 75 centimetri.

A Napoli nell'Ospizio marino di Posilipo i Frati Bigi inaugurarono

1'8 settembre un monumento al Redentore, che la sera venne magnifi-

camente illuminato dai proiettori della Squadra navale. A Como,

presenti parecchi Yescovi ed il Cardinal Ferrari, fu celebrate con so-

lennissime pompe, processione per la citta, e numerosi pellegrinaggi

il centenario del Taumaturgo Crocifisso. A Varese, nei locale della

Esposizione quivi da tempo aperta, fu impiantato il nuovo telefono

dell'egregio sacerdote Veronese prof. Cerebotani e ne furono fatte le

prime prove con esito felice. S. M. la Regina Margherita il 2 set-

tembre andava a posta da Gressoney a Pont Saint-Martin per inaugu-

rarvi un canale preso dalla Dora Baltea, e destinato a sviluppo di forza

lettrica per le Industrie del Biellese e del Canavese. Non si sono

peranco potute riattivare pienamente le communicazioni ferroviarie fra

Roma e Napoli, interrotte, tra Segni e Sgurgola, per lo sfasciamento dei

ponti, cagionato dall'inondazione del Sacco. Si oss^rva a ragione, che

avrebbe dovuto condursi a termine la ferrovia per Terracina e Gaeta,

affin di avere una strada succursale in queste non rare catastrofi.

Nella citta di Minturno in quel di Caserta, essendosi da circa due anni

aperta una chiesa evangelica, con grande dolore della cittadinanza, il

zelante canonico Riccardelli fece dipingere uno stendardo della SS. Ver-

gine, che poi venne appeso nella pubblica piazza, e fece insieme distri-

buire fra il popolo un foglio dichiarativo dello stendardo. I protestanti

pubblicarono una risposta a quel foglio, ma piena di tante indecenze ed

resie, che la popolazione indegnata, la sera del 22 settembre, per-
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corse tutta la citta, gridando : Abbasso i protestanti.' Viva la Fede Ro-

mana! Viva il Canonico Riccardelli! L'Emo Cardinale Rampolla, rin-

graziando YUnitd Cattolica dell'obolo testd presentato, dice esser desi-

derio del S. Padre che quel giornale, da lui tenuto in gran conto,.

venga sempre phi diffuse massime in Toscana. Si abbia 1'esimia Unitd

Cattolica le nostre piil fraterne e cordiali congratulazioni.

m.

COSE STRANIERE

(Notizie Qenerali). 1. SUD AFRICA. Notizie a fascio. Guai tremendi della

guerra. 2. RUSSIA, GEBMANIA, FRANCIA. Attorno ai convegni. L'apo-

stolato pacifico dello Czar. 3. AUSTBIA-UNGHEBIA. La data delle ele-

zioni politiche ungheresi e gli agrari. 4. TUHCHIA. L'incidente franco-

turco. In Armenia. 5. NEL Nuovo MONDO. II conflitto del Venezuela

e del la Colombia. La morte di Mac Einley e gli anarch ici. II successore.

1. (Sun-AFRICA). 11 programma del Kitchener, benchfc andato in vi-

gore il 15 del mese scorso, non ha prodotto e non produrra alcun.

effetto, da quello infuori d'irritare 1'animo dei boeri, i quali proce-

dono nella loro resistenza, confortati alia lotta anche dalle intempe-
ranze della condotta poliziesca inglese, la quale e stata indiscretissima

nel rovistare perfino, dopo la morte della signora Kruger, la casa

dell'ex Presidente senza risparmiare il letto stesso di morte della si-

gnora. L' internamento al campo dei prigionieri di Pietermaritzburg
della famiglia del Kruger, e della moglie dell'attuale presidente alle

isole Bermudes agginngono legna al fuoco. Per farsi una idea della

risolutezza dei boeri basta leggere la descrizione che fa lo Standard

dell'assalto che essi diedero il 7 di settembre al treno diretto a Pie-

tersburg, assalto che commosse tutta Pretoria. II treno, dice il gior-

nale, portava il consueto vettovagliamento a Pietersburg, ed era scor-

tato da 45 soldati del reggimento West Riding. 11 colonnello Van-

deleur delle guardie irlandesi ne aveva il comando. L'assalto avvenne

in un punto in cui trovavasi una trincea al nord di Waterval. L'im-

boscata fu preparata con la massima abilita. Tostoche il treno entrd

nella trincea, il nemico, disposto alle sommita di essa, fece esplodere

una mina proprio nel punto ove passava il vagone corazzato conte-

nente la scorta viaggiante. 11 risultato fu spaventevole, la macchina

e parecchi vagoni deviarono, ed in quel frattempo un fuoco nutrito

dei Boeri colpiva gl' Inglesi, sgomenti per 1' imprevisto accidente*

La lotta dur6 pochi minuti. Dieci soldati rimasero uccisi; 15 feriti,

e due ufficiali caddero pure feriti. II colonnello Vandeleur fu colpito

mortalmente nel momento che si aocingeva a dirigere la difesa e pre-
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cisamente nell'atto in cui diceva a due donne tedesche che trova-

vansi nel treno : buttatevi a terra. Quando la breve lotta oessd, i Boeri

spogliarono i morti e i vivi
; presero tutte le provvigioni che pote-

vano trasportare a dorso di cavallo, e 25,000 lire in denaro, poscia

distrnssero la ferrovia per lungo tratto, dopo aver incendiato il treno.

Prima di andarsene, uno dei Boeri disse : c Noi venimmo per ucci-

dere non per riforniroi
;

la guerra S ora appena principiata ! II co-

lonnello Vandeleur fu sepolto a Pretoria con tutti gli onori militari.

Altro che sottomissione del figlio del Presidente Krilger annunziata,

come avvenuta il 12 1 E dessa poca cosa in confronto dell'atteggia-

mento e dei propositi e dell'azione dei guerriglieri. I comandi boeri

non ostante che gli inglesi, giusta la narrazione del Pester Lloyd ob-

blighino gli afrikanders ad assistere alle fucilazioni dei loro con-

nazionali, sono accresciuti dei fuggitivi dall'orrendo ed inumano spet-

tacolo. A rendere piu animosa la guerriglia si sparsa tra i boeri la

notizia che i loro generali, dopo il 15, avrebbero dichiarato fuori della

legge Lord Kitchener e il suo stato maggiore, con ordine di fucilare

tutti gli inglesi che si troverebbero armati. E da notare inoltre quanto
racconta il Daily Mail intorno alia risposta fatta dai boeri ai parla-

mentari incaricati di trasmettere loro il proclama di Lord Kitchener:

< Questa mattina 16 agosto il capitano con tin trombettiere d an-

dato a rimettere ai boeri il proclama. Ebbene questi briganti hanno

risposto che non si arrenderanno giammai decisi a combattere sino

all'ultimo. Essi hanno avuto la sfrontatezza di domandare al capitano

11 prezzo delle uova sul mercato di Johannesburg, perch ne hanno

uu si gran numero che non sanno che cosa fame e pensano di ven-

derle. > E dopo cid si ebbero notizie dell' invasione del Natal, inco-

minciata dal generale Botha, il quale ha al suo comando un 1600 uo-

mini, un cannone Creusot ed una mitragliatrice. Intanto, al confine

del paese minacciato, tre compagnie inglesi ebbero a soffrire grave

rovescio che ha prodotto grandissima inquietudine in Inghilterra, sol-

levandosi polemiche nei giornali piu riputati. I guai della guerra,

com'e ridotta al presente, sono innumerevoli e disastrosissimi e financo

crudeli.

Non abbiamo cuore di prosegnire e preghiamo Dio che illumini

coloro che sono mallevadori delle attuali condizioni anglo-africane a

pensare seriamente, se convenga seguitare questa guerra crudele, in

-mezzo a tanto lusso di umanesimo predicate ai quattro venti e tra gli

inni alia pace che teste sonosi ricantati, su tutti i toni, in occasione

delle interviste imperial! ,
reali e presidenziali.

2. (RUSSIA., GERMANIA, FBANCIA). Sorvolando sull'incontro di Edoar-

do VII con Nicold di Russia, che ebbe un carattere spiccato d'inti-

di famiglia, certo il convegno di Danzica fra i due imperatori, e
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quello di Francia tra lo Czar e il presidente Loubet ebbero un'impronta
essenzialmente pacifica. Circostanze di fatto e, diciam cosi, di mutate

condizioni nelle relazioni vicendevoli dei varii aggruppamenti europei

contribuiscono a dare ai due important! avvenimenti politici il signifi-

cato meramente pacifico. Le mutate condizioni cui accenniamo pren-

dono la loro consistenza da questo : che al presente la triplice e la du-

plice si guardano rispettivamente (son molto minor diffidenza di quello

che non facessero nell'ultimo decennio.

Passandoci, adunque, delle cerimonie, degli abbracci, degli inchini,

dei brindisi e di tutte le sfarzosita ufficiali di simili convegni, le quali

si succedono e si rassomigliano, ci limitiamo a certificate che lo Czar

segue il suo programma pacifico, benchS i suoi ideali siano stati in gran

par.te contrariati dall'esito del Congresso delPAia, e sebbene quasi da

tutte le parti, dalPestremo oriente e dall'estremo mezzodi africano e

dalla penisola balcanica e dal parti to della rivindta di Francia siasi guar-

dato e si guardi a lui come ad un Giove che potrebbe, da un momenta

all'altro, far sentire il tuono della sua voce e lo scroscio dei suoi ful-

mini. Ma Giove & savio e sa essere perfino opportunista di buona

lega. La pace, nel momento attuale, e chi sa ancora per quanto tempo,
torna di grande vantaggio alia Russia, la quale e alquanto lontana dalla

sua suprema potenzialita. Essa ha da sviluppare ancora i mezzi di

produzione e di viabilita, le industrie ed i commerci. Se fosse pronta,

come un giorno fu pronta la Prussia, chi sa quale evoluzione avver-

rebbe nell'animo di Nicold? Chi sa se la pace armata, lo lusinghe-

rebbejancora, fino al punto da farsene apostolo fervente, non avendo

potuto conseguire la pace disarmata? Egli, pertanto, ci apparisce in-

nanzi tutto come un abilissimo politico che mentre mostra di accalo-

rarsi per gli interessi di tutta Europa, fa gli affari della sua nazione

con una maravigliosa destrezza : di che nessuno potrebbe fargli carico.

Tutto sta a vedere le.sue previsioni, i suoi propositi, il suo aposto-

lato, secundum quid, non gli vengano impediti e troncati a mezzo

dalla forza di avvenimenti, il cui filo sta in mano di Dio onnipotente,

unico padrone della pace e della guerra, e dei regni e degli imperi

e dei popoli.

3. (AUSTRIA-UNGHERIA). Le elezioni generali della Camera unghe-

rese si terranno dal 2 all' 11 ottobre. La convocazione della nuova

assemblea legislativa d fissata per 1' 11 di novembre. Frattanto il

conte Karoly agrario e capo degli agrarii ha con un discorso vivace

sostenuto la necessita di creare un compatto partito per la difesa degli

interessi agricoli della popolazione. Gli agrarii si preparano a com-

battere per la conquista di un numero considerevole di seggi.

4. (TCRCHIA). La Porta credeva di appianare la vertenza con la

Francia, liquidando, come ha fatto, direttamente gli interessi coi due
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levantini Lorando e Tubini, senza darsi alcun pensiero del modo con

cui era stato trattato 1'ambasciatore della Repubblica. Ma 11 Governo

la pensa diversamente ed ha rifiutato di sanzionare la liquidazione

suddetta. Frattanto ha espulso dal suolo francese Feridunbey inca-

ricato della polizia secreta turca a Parigi. Si spera, del rimanente,

che dopo tanto inneggiare alia pace, nel convegno franco-russo, lo

stesso Nicolo influira a procacciare una intesa amichevole tra la Porta

e il governo della Repubblica, tanto piu che la Francia non e con-

fortata a tenere aperto il dissidio diplomatico da nessuna intenzione

di farlo degenerare in ostilita. Torbidi e macelli sono avvenuti in

Armenia, dei quali ancora non possiamo renderci giusto conto.

5. (NEL Nuovo MONDO). 11 Venezuela appoggiato dagli equatoriani

e da quei di Nicaragua si dice abbia invaso la Colombia sul confine

presso Rio-Hacha. Gli Stati Uniti stanno all'erta, ma fino a tanto che

le vite e le cose dei loro connazionali non saranno compromesse, essi

non interverrano con la loro azione sull' istmo di Panama.

La morte del Presidente Mac Kinley ha commosso fortemente i

popoli delle citta federate, le quali hanno dato prove luminose di sim-

patia verso il defunto e di detestazione dei principii anarchici, in-

sorgendo contro coloro che li professano, dei quali molti sono stati per

autorita pubblica messi in prigione, molti espulsi e parecchi anche lin-

ciati dalla folia esasperata. Per il che nei luoghi della loro piu frequente

dimora, il terrore si 6 sparso fra essi, quando hanno visto che non si

voleva, in alcun modo, risparmiarli. Si stanno studiando energici

provvedimenti legali contro 1'anarchia americana, che conta gli apo-

Btoli piu arrabbiati e piu audaci. II nuovo Presidente Roosevelt non

gode minore popolarita del compianto Mac Kinley, del quale ha detto

di voler seguire in tutto la politica, dedicandosi alia grandezza ed

alia gloria della nazione. Probabilmente, fra breve, avverranno mo-

dificazioni nel Gabinetto.

BBl&IO (Nostra Corritpondenza) . 1. II Belgio e lo Stato indipendente del

Congo. 2. Imbarazzi di uno stato nuovo. Patriottiemo del Re. Ricoreo

all'imprestito. Testamento regale. 8. Scadenza del prestito. Abban-

dono della Colonia od annessione? Due disegni di legge: 1'uno di ag-

giornamento, 1'altro di annessione. 4. Trionfo del primo grazie ad

una triplice dichiarazione del Re. 5. II Governo da epiegazioni. Di-

segno di legge finale. 6. Diritti eventuali della Francia sopra il

Congo belga. Parecchi negri di Cuba ricevnti a Brusselles. 7. I giuo-

cbi d'azzardo. 8. II suffragio universale.

1. II Belgio, nel testd scorso mese di luglio delini la questione

importantissima della annessione del Congo, annessione di cui gli ao-

oordava facolta la convenzione del 3 luglio 1890 conchiusa fra esso
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e lo stato indipendente. Non sara inutile dare qui un cenno brevis-

simo dei diversi avvenimenti che furono la cagione della nostra pre-

eente situazione rispetto allo Stato del Congo. Tale riassunto retro-

spettivo d'altronde non ci far risalire molto indietro.

Dal tempo della rivoluzione (1830), la quale assicurd al Belgio la

propria indipendenza, la densita della sua popolazione andd sempre

crescendo, e mentre allora non oltrepassava i 126 abitanti al chilo-

metro quadrato, nel 1840 essa raggiungeva il numero di 136 abi-

tanti, nel 1860 quello di 158 e nel 1870 quello di 167.

Re Leopoldo II, nostro sovrano, dotato di intelletto non comune,

unito ad un patriottismo impareggiabile, noto questo aumento sempre
crescente della popolazione sul ristretto territorio del suo regno de-

stinato a rimanere invariato. Occorreva quindi aprire uno sbocco, un
altro home, ove il suo popolo avesse potuto fissare la sua residenza,

come in casa propria. II grandiose movimento europeo in favore della

soppressione della tratta degli schiavi africani gliene diede Pocca-

sione. Si era nel 1876 : il Re, insieme ai rappresentanti delle grand!

Potenze, aveva costituito una associations Internationale per I'incivi-

limento dell'Africa Centrale collo scopo prineipale di reprimere la

tratta dei negri. La base delle operazioni dell'associazione fu Zanzibar,

sulla costa orientale dell'Africa: da questo luogo fino al lago Tan-

ganjika, furono in breve fondate parecchie stazioni scientifiche. Nel

1878, Re Leopoldo richiamd Stanley, il noto esploratore africano, e

lo rimandd al Congo, incaricandolo di stabilirvi alcune stazioni e di

aprirvi una via di comunicazione verso 1'interno per riparare al di-

fetto di navigabilita del fiume interrotta dalle cateratte. Dopo sei anni

di sforzi e di sacrifizii pecuniarii, il tanto bramato risultato fu rag-

giunto. La Francia ed il Portogallo, contrastarono, & vero, una parte

dei territorii scoperti ed organizzati dallo Stanley, ma le convenzioni

stipulate poscia con 1'uno e con 1' altro di quei paesi non tardarono a

fissare i conflni dei territorii dell'associazione. La fondazione del nuovo

Stato fu ufficialmente notificata al Belgio il 23 febbraio 1885. II giorno

26 dello stesso mese una conferenza tenuta in Berlino consacrd con

atto generate la liberta del commercio e della navigazione nel bacino

del Congo e nei suoi prolungamenti fino agli Oceani Atlantico ed In-

diano, la neutralizzazione dei detti territori in caso di guerra e la

soppressioue della tratta dei negri.

II nuovo Stato vi aderi, e fu riconosciuto dalle potenze firmatarie

quale Stato Sovrano con il nome di Stato Indipendente del Congo e

sotto la sovranita di Leopoldo II, Re dei Belgi. La Costituzione belga

proibisce al Re di diventare il capo di un altro Stato senza il con-

senso delle due Camere : tale autorizzazione alia sua richiesta fu con-

cessa colla dichiarazione pero che 1'Unione fra il Belgio ed il nuovo

Stato sarebbe solamente personale.
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2. Ne' primi anni della sua esistenza il Congo, come accade ad

ogni nazione, dove superare molti ostacoli. I suoi bilanci finanziarii

non si chiudevano col pareggio ;
le sue entrate, per quanto fossero

progressive, non erano sufficient a coprire le spese. Ciononostante il

Re-Sovrano non si scoraggid, cammind verso la sua meta e continuando

a sostenere 1'opera sua co' piu grandi sacrifizii pecuniar!. Ma pur-

troppo non avvi sostanza che sia inesauribile e quella di Re Leopoldo

cominciava a risentirsi del grave peso che si era volontariamente im-

posto per un ideale di patriottismo maraviglioso. Soltanto allora egli

si decise a ricorrere alia devozione di questo Belgio cosl affezionato

alia sua dinastia : ben a ragione egli pensava che il paese non avrebbe

mai lasciato perire una intrapresa, alia quale, veniva sempre piu in-

teressandosi e per la quale parecchi dei suoi figli avevano gia sparse

il proprio sangue lottando contro i trafficanti di carne umana. II Re

avrebbe voluto che il Congo fosse ripreso dal Belgio, ma 1'opinione

pubblica vi si opponeva. La Nazione, col suo abituale buon senso,

esito ad avventurarsi in una intrapresa coloniale non ancora ben si-

stemata e prefer! diventare piuttosto il creditore dello Stato del Congo.
II Re dunque si rassegnd e chiese 1' intervento finanziario del Belgio,

assicurandogli per6 a piu tardi il possesso del Congo. Con questo in-

tento, nella convenzione del 3 luglio 1890, la quale, garantiva un

prestito di 25 milioni fatto dallo Stato belga a quello del Congo, egli

fece inserire che lo Stato belga poteva sei mesi dopo la scadenza del

termine di anni dieci, annettersi quello del Congo. Fin dal 2 ago-

stof1899 Sua maesta aveva gia dichiarato, in un testamento, di tra-

smettere dopo la sua morte al Belgio tutti i suoi diritti sovrani sullo

Stato indipendente del Congo, e nel comunicare questo atto di mu-
nificenza al Ministro delle Finanze, egli scriveva: < Fino al giorno

della mia morte, sempre fisso nella medesima idea d'interesse na-

zionale che mi ha guidato sinora, proseguird a dirigere ed a soste-

nere la nostra opera africana. Ma se senza attendere tal termine con-

venire al paese di contrarre legami piu stretti con i miei possedi-

menti del Congo, non esiterei a metterli alia sua disposizione. >

3. Fatta per un decennio, la convenzione del 3 luglio 1890 sca-

deva il 3 luglio 1900 ed il Belgio poteva fino dal 3 gennaio ult. scorso

pronunziarsi sulla questione deH'annessione del Congo, trascorso il

qual termine decadeva dalla facolta stessa. Ma il Governo aveva vigi-

lato, ed il 15 febbraio u. s. il Ministro delle Finanze annunziava che,
d'accordo collo Stato Indipendente, il termine concesso alle Camere

per decidere, era stato prolungato fin dopo la Pasqua di Risurrezione.

Questa dichiarazione die luogo a controversie nella stampa, le quali
dimostrarono che il sentimento della nazione era divenuto piu favo-

revole all'annessione di quello che fosse prima. II miglioramento
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finanziario, verificatosi nel Congo durante gli ultimi dieci anni, sa-

rebbe forse bastato a far piegare la bilancia dalla parte dell'annessione,

se il Belgio non avesse avuto altra altemativa che quella dell'annes-

sione o dell'abbandono del Congo. La maggioranza del belgi ha fede

nel testamento del suo Re. E appunto per non osteggiare questa mag-

gioranza il Governo belga & ricorso ad un mezzo termine. II sig. Ba-

rone Van Eetveld, Segretario di Stato del Congo, glielo suggerisce in

una lettera, a guisa di convenzione, che scrive al sig. Conte de Smet

de Naeyer, ministro delle finanze e dei lavori pubblici : Se il Belgio,

dice egli, preferisce non pronunciarsi presentemente sulla questione

dell'annessione, ma preferisce lasciare la porta aperta e, per conse-

gaenza, posporre il debito degli interessi ed il rimborso del capitale,

10 Stato del Congo dichiara sin da ora di accettare anche questa so-

luzione. In tale caso, lo Stato del Congo pagherebbe gli interessi e

rimborserebbe il capitale nelle oondizioni convenute e gia accennate,

qualora il Belgio rinunciasse alia annessione. Tuttavia esso si riser-

verebbe, senza attendere tale risoluzione, di invitare il Belgio a pren-

dere una decisione definitiva, quante volte si trovasse costretto, dagli

interessi in causa, a porre un termine alia propria missione. >

La convenzione stessa del 3 luglio 1890 forniva d'altronde al Go-

verno belga il modo di uscire dalla difficolta.

E manifesto che tutta la difficolta stava nel trovare il mezzo di

non essere obbligati ad esigere gli interessi. II Governo belga crede

di aver appianato tale difficolta col sospendere ogni diritto di credito

dello Stato belga, ed il debito degli interessi ; cosi, pretende egli, si

impedira la perdita della facolta di ripresa della Colonia. Ecco come

e redatto il suo disegno di legge : Articolo unico : II rimborso delle

somme date in prestito allo Stato indipendente del Congo in esecu-

zione della convenzione del 3 luglio 1890 e secondo la leg?e del 29 giu-

gno 1895, come pure il pagamento degli interessi sulle medesime soinme

sono sospesi. >

Nel caso ia cui il Belgio rinunziasse ad accettare 1'annessione

dello Stato del Congo, le obbligazioni finanziarie contratte da questo

Stato, giusta i due atti suddetti, riprenderebbero il loro corso'da quel

momento.

Esaminando le conseguenze del disegno del Governo, troviamo che

11 nuovo stato di cose distrugge tutte le guarentige offerte dal Governo

del Congo al Belgio nel 1890 e nel 1895 per sicurta dei suoi crediti.

Per questo appunto il sig. Beernaert, 1'antico campione di Re Leo-

poldo nell'opera Congolese, protestd contro tale sistema presentando

nn contro-disegno di legge: il cui primo articolo sanciva, che < come

conseguenza dei diritti conferiti allo Stato belga dalla convenzione inter-

venuta fra lo Stato del Congo ed il medesimo li 3 luglio 1890, i ter-
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ritorii dipendenti del detto Stato sono oramai possedimenti belgi, con

tutti i suoi beni, diritti e vantaggi fin ora inerenti alia sovranita del

detto Stato, ma anche coll'onere di tutte le sue obbligazioni verso i terzi.

Questo contro-disegno era certamente piti giuridico di quello del

Governo; non visse per6 che pochi giorni, avendo anche esso il suo

lato debole: il rinvio cio& ad un tempo ulteriore dell'annessione reale,

effettiva del Congo. II sig. Beernaert, & vero, incoraggiato dalla lettera

del 28 marzo 1901 del sig. Van Eetveld che prometteva nel caso di

annessione il concorso del Governo del Congo per realizzarla, aveva

lasciato, nel proprio disegno, al suo Sovrano il pieno esercizio degli

attuali suoi diritti per il tempo necessario
;
aveva pensato cosi di sfug-

gire ogni difficolta rimanendo nei termini di quanto era stato gia con-

venuto fra i due Stati nel disegno di ripresa del 1895. Ma i tempi
sono cambiati ed un incidente negli annali delle Camere legislative

belghe, pose termine alle discussioni avvenute in seno alia commis-

sione centrale e fece abbandonare anche questo disegno.

4. II sig. Woeste, uno dei leaders del partito cattolico, I'll giu-

gno u. s. comunico ai membri di questa commissione una lettera del

Re-Sovrano contenente la dichiarazione seguente : Lo Stato indipen-
dente del Congo, se 1'annessione fosse votata presentemente, cio6 prima
del tempo in cui potra dare al Belgio tutto 1'utile che gli assicura,

si rifiuterebbe naturalmente di continuare la sua amministrazione, di

partecipare ad una specie di governo misto che, in pratica, sarebbe

un vero caos, e non produrrebbe, sia all'interno sia all'estero, che inde-

bolimento, inconvenienti e delusioni. Come concepire che si voglia

annettere uno Stato ed in pari tempo incaricare il medesimo di con-

tinuare per parecchi anni la sua missione ad interim, se non ammet-

tendo, che il Belgio non & capace di sostituire sul momento 1'ammi-

nistrazione esistente?

Alia domanda : c Se il Re ha sempre Tintenzioue di rinunziare

al rimborso delle somme che ha spese nel Congo ,
si risponde che si.

Egli vi rinuncia in favore del Belgio. Ma se, come & fuori di dubbio,
i bilanci finanziari del Congo, sotto 1'amministrazione attuale regi-

strassero ulteriormente degli avanzi considerevoli, egli intende, senza

che per cid siavi bisogno di convenzioni, che tali avanzi servano prima
di tutto a rimborsare le somme anticipate dal Belgio, e cid per at-

tuare il voto che spesso egli ha espresso, cio6 di assicurare gratuita-

mente il Congo al Belgio. La dichiarazione si chiude con queste
nobili parole : c La donazione al Belgio di una notevole parte dei miei

beni, la facolta data spontaneamente al Belgio di possedere il Congo

quando gli piacera, la domanda attuale fatta al Belgio, di annetterlo

soltanto quando esso sara assolutamente produttivo, sono fatti che

manifestano chiaramente insieme al completo disinteresse, il mio irre-

Serie XVIII, vol. IV, fane. 1231. 8 28 settembre 1901.
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movibile e regale affetto al paese a servizio del quale ho consacrato

la mia vita. Non ho mai cercato ne ringraziamenti n& applausi ;
cerco

soltanto di asBictirare al mio paese il frutto intero dei miei sforzi e

niente potra rattenermi dal resistere a tutto ci6 che si oppone a

questo mio patriottico volere. >

Questp intervento del Re ha prodotto qualche sorpresa, ma senza

ragione. La dichiarazione proviene dal Sovrano del Congo, non dal

Re del Belgio.

5. Dal momento che non si vuole n& 1'abbandono ne 1'annessione

del Congo n& la rinnovazioae degli atti del 1890 e del 1895, rimane

solo in piedi il disegno del Governo. Le spiegazioni fornite da questo

alia richiesta della commissione centrale e la guarentigia morale del

Re hanno piu o meno calmato gli animi. La risposta la meno sod-

disfacente, a mio parere, e quella che ci fa conoacere il motive per

cui il Congo ha ricusato di firmare una nuova convenzione. Una nota

verbale di questo Stato, in data 23 maggio 1901 ce ne da le ragioni:

esso non intende conchiudere un'altra convenzione, c perch$ questa

non risponderebbe piu alia situazione. Se delle guarentige per la si-

cnrezza delle anticipazioni avevano ragione di essere undici anni fa,

quando il Congo chiedeva assistenza, quando il suo reddito era di soli

4 milioni, quando la sua flottiglia era appena in via di creazione,

queste guarentige sarebbero oggi superfine. Queste ragioni esposte

di tal maniera dallo Stato del Congo hanno tutta 1'apparenza di una

vera pressione sul Belgio.

La medesima nota dichiara inoltre che lo Stato Indipendente non

ha avuto di mira che 1'interesse del Belgio, che questo non pud so-

spettarlo di volere alienare i suoi dominii, sulla conservazione ed il

miglioramento dei quali esso vigila con la massima cura. Quando lo

Stato Indipendente giudichera opportuna la ripresa del Congo, egli

ne avvertira il Belgio. < In fatto il Congo & una colonia belga di cui

10 Stato Indipendente si riserva 1'amministrazione > . Tale e la con-

clusione della nota.

Troppo lungo sarebbe il ricordare tutte le altre question! fatte al

Governo intorno al regime che converrebbe adottare nel Congo, alia

ripartizione del demanio pubblico e a quelle di ordine finanziario. Ci

limiteremo a dire, che la commissione centrale avendo fra le altre

cose osservate che il disegno proposto dal Governo lasciava incerto

11 diritto di scelta del Belgio e non riaffermava la facolta di ripren-

dere il Congo, il Governo acconsenti a sostituire al testo primitive,

che abbiamo riportato piu innanzi, il testo seguente :

Articolo unico. Volendo conservare la facolta trasmessagli dal

Re- Sovrano, di annettere lo Stato Indipendente del Congo, il Belgio

rinunzia, per adesso, al rimborso delle somme date in prestito al detto



CONTEMPORANEA 115

Stato in esecuzione della convenzione 3 Luglio 1890. approvata con

la legge 4 Agosto successive ed in virtti della legge 29 Giugno 1895,

come anche al pagamento degli interessi sopra le stesse somtne.

Le obligazioni finanziarie contrattate dallo Stato Indipendente

in virtu degli atti precitati non riprenderanno coreo che nel caso

e dal momenta in cui il Belgio rinunziasse alia facolta di annessione

suddetta .

Tale e il disegno di legge, votato dalla Camera dei deputati il

17 Luglio in seguito alia relazione favorevole della commissione Cen-

trale.

6. Sara interessante di sapere a chi andra il Congo nel caso di

abbandono del medesimo per parte del Belgio. Esso andra molto pro-

babilmente alia Francia. Fra questa ed il nostro paese esiste una

dichiarazione che regola il diritto di preferenza della Francia sopra

i territorii del Congo. E stata fatta il 5 febbraio 1895.

II 23 marzo u. s. il sig. Cav. de Cuvelier, Segretario Generate

dello Stato Indipendente del Congo ha ricevuto il sig. William Giorgio

Emanuele, un negro nato nelle Antille Inglesi da genitori congolesi,

il quale & accompagnato da quattro negri che hanno soggiornato tre

anni nel Congo belga. Egli 6 delegate presso il Re-Sovrano da 18,000

negri, oriundi dal Congo e venuti a Tuba come schiavi. Questi 18,000

negri furono emancipati e bramano ardentemente di ritornare nel loro

paese natale. Essi posseggono beni il cui valore ammonta a circa

un milione di dollari, dice il sig. Emanuele. Lo hanno incaricato di

venderli ed il prezzo che ne otterra servirebbe a fare le prime spese

del loro impianto nel Congo, se il Re-Sovrano aderisce alia loro ri-

chiesta. E gente pacifica ;
non hanno preso nessuna parte agli avve-

nimenti cubani
;
le autorita cubane ed americane li vedrebbero partire

con rincrescimento, perchS sono bravi lavoratori, conoscono perfetta-

mente la coltura del tabacco, del caffe, del caucciu e degli altri pro-

dotti tropicali. L'amministrazione ha ordinato una inchiesta perche
il loro trasporto, il loro impianto trarrebbero seco delle spese consi-

derevoli per lo Stato Indipendente, il che fa un po' dubitare alia

ammiuistrazione di questo della possibilita di realizzare il desiderio

di questi 18,000 negri cubani.

7. Nel Belgio regna oggi perplessita su cid che fara il Senate nella

questione della soppressione dei giuochi d'azzardo. Da anni gli abusi

sono in aumento continue e 1'opinione pubblica se ne 6 occupata

assai. II Senate, caso rarissimo, usd dell' iniziativa conferitagli dal-

1'art. 27 della Costituzione e compild nel 1897 an disegno di legge

sopra questi giuochi, lo votd e lo rimandd poi alia Camera dei de-

putati. Bisogna osservare che le citta di Ostenda e di Spa, due re-

sidenze estive della famiglia reale, erano in qnesto disegno messe
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fuori di causa almeno fino all'ottobre del 1902. II Senate aveva giu-

dicato prudente di accordare a queste due citta un tal privilegio per
non togliere ad ease d'un colpo un reddito sul quale avevano dovuto

far assegnamento nei loro bilanci finanziarii per 1'esecuzione di certi

lavori di abbellimento. La Commissione centrale della Camera, sui

risultati della discussione fattane nelle sezioni non credette di am-

mettere tale privilegio, e cancelld i due articoli relativi. Motive della

decisione. II giuoco 6 immorale : nessuno lo contradira poich lo si

vuole sopprimere con una legge repressiva. Ora, non e lecito di tol-

lerare a profitto di uno, neanche per un istante, una cosa riconosciuta

immorale per tutti. E logico, ma nel mondo non sempre vale la lo-

gica. II Governo era quasi disposto a dare torto ai difensori della mo-

rale nel sostenere la legge votata dal Senate, ma la Camera resistette

ed a una forte maggioranza (97 voti contro 16 e 4 astensioni) re-

spinse il mantenimento dei giuochi nelle citta designate. La Camera

a ragione giudicd preferibile accordare a queste citta una indennita.

La legge pertanto votata 1'8 marzo, fu rimandata al Senate, il quale,

nella sua seduta del 13 giugno, dopo una discussione di parecchie

ore, approvo la legge, ma senza dimenticarsi di inserire nuovamente,
in onta alia volonta della Camera dei deputati, il privilegio fino al

31 ottobre 1903. II privilegio non ebbe, & vero, un gran successo;

ottenne 5 voti di maggioranza mentre 1' insieme della legge ne ebbe

una di 44 voti. La legge ritornd alia Camera dei Deputati e questa

cancelld una seconda volta il privilegio. Chi vincera in questa lotta?

Si crede e si spera che il Senate capitolera. Sarebbe in ogni caso il

partite piu savio.

8. Non veniamo ancora a capo delle riforme elettorali nel Bel-

gio : dopo il regime censitario, il regime capacitario, il voto plurimo r

la rappresentazione proporzionale, eccoci al suffragio universale. Di

fatti i socialist! alquanto aiutati dal partite liberale e radicale comin-

ciarono test! 1'agitazione per questo sistema elettorale. Diciamo al-

quanto aiutati > dai liberal! e dai radicali perche la sinistra parlamen-

tare, durante sei settimane, ha tenuto un gran numero di sedute per

trovare una piattaforma comune sopra la questione e non vi e riu-

scita. Partigiani e avversarii del suffragio universale hanno finalmente

deliberate che ognuno avrebbe conservato la sua liberta. Questo si

chiama essere d'accordo senza esserlo. In politica del resto non ci si deve

meravigliare di nulla : se ne vedono ben altre. D'altronde siamo giu-

sti, difficilmente essi avrebbero potuto prendere un'altra risoluzione.

I liberali ed i radicali nella maggior parte propendono piuttosto per

la rappresentanza proporzionale. Non potevano quindi seguire coloro

che, per riuscire ad entrare ad ogni costo in Parlamento, si dichia-

rarono partigiani del suffragio universale puro e semplice nel mo-
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mento delle elezioni. Questi ultimi non potevano certo alienare la loro

liberta di azione: dovevano mantenere le promesse fatte. In queste

condizioni la miglior cosa a farsi era quella di seguire ciascuno la

propria via. Del resto, bisogna riconoscerlo, fino ad ora si comporta-

rono bene. Anzi, avendo ad essi i socialist! proposto di ricostituire

la Lega per il suffragio universale, rifiutarono di aderirvi perche non

volevano compromettersi coi socialist! che gia parlavano di sciopero

generale onde ottenere pin rapidamente il suffragio desiderate. In-

tendono mantenere la loro promessa, fare propaganda a favore di

questo sistema caro al socialismo, ma cid che non vogliono assolu-

tamente 6 farla illegalmente a forza di scioperi generali e di agita-

zioni violente
;
al piii ricorrerebbero all'ostruzionismo parlamentare.

Rimane a vedere se questa divergenza di vedute sui mezzi da im-

piegarsi per raggiungere lo scopo comune sara di gusto dei socialisti.

In ogni caso, il caporione del partito radicale Janson ha sublto uno

scacco. Si e teste discusso alia camera il suo disegno di organizza-

zione della consultazione popolare, o, se si vuole di referendum so-

pra la questione del suffragio universale e sopra I'estensione della

rappresentanza proporzionale a tutti i gradi (si sa difatti che questa non

esiste che per le elezioni legislative). Riportiamo a titolo di curiosita

le question! proposte dal sig. Janson : Siete voi del parere: ld'in-

terdire con una disposizione costituzionale il voto plurimo e di non

accordare che un suffragio ad ognun elettore : a) nelle elezioni legi-

slative, ft) provinciali, c) comunali? 2 di consacrare con una dispo-

sizione costituzionale il principio della rappresentanza proporzionale

nelle medesime elezioni? II disegno fu respinto, ed e giusto : e inco-

stituzionale. Accettarlo sarebbe stabilire un terzo potere legislativo.

I liberali anzi 1'hanno combattuto per questo motivo e perche una

revisione immediata non sembra ad essi opportuna. Nel resto la mag-

gioranza dei belgi 6 contraria al puro e semplice > come si suole

chiamare il suffragio universale nel Belgio. Non ammette il principio

c un uomo, un voto > cio6 non attribuisce uno stesso valore al voto o

parere di qualsiasi uomo: il parere delPuomo cambia di valore se-

condo il valore di chi lo ha emesso. E lo stesso nell'ordine morale

come nell'ordine materiale: le tasse sono esse le medesime per tutti?

II sig. Janson non la pensa cosi, e avrebbe voluto consultare il paese

attribuendo un valore uguale ad ogni suffragio. Non ha pensato il

sig. Janson^che non si pud essere giudice e parte nella propria causa.

Una novitar^il sig. Vandervelde, il caporione milionario del partito

socialista, propone il suffragio delle donne.
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GREC1A (Nostra Corrtspondenza) . 1. I frutti d' una politica di pace.

2. A proposito della elezione di nuovi Ve^covi, confession} prezioBe.

8. Splendida dimostrazione cattolica in Sira. 4. Monsignor Dome-
nico Darmanin nuovo Vescovo di Sira

1. Se fu mai lode ben meritata dal popolo ellenico, essa e ben

questa, di cui a poco a poco si va rendendo piu meritevole, 1'allonta-

namento, nella sua vita privata, dalle passion! politiche. E un fatto,

forse nuovo in Grecia, e che percid non pud sfuggire all'attenzione

dell'osservatore intelligente, che questo popol un giorno si appas-
sionato per la politica, oggi se ne mostra stanco, o direi quasi stufo.

Certi giornali se ne rammarioano giudicando sintomo di decadenza

questa crescente indifferenza per la politica, e la ragione & molto na-

turale, venendo meno 1'entusiasmo eccessivo, vengono meno le legna
al fuoco dei partiti politicanti ; venendo meno 1' appoggio, i preten-

denti giungono molto piu difficilmente ai loro scopi, e non possono
scalzare cosi di leggieri i loro rivali, e poi forse svanita nelle masse

la smania degli intrighi politici, svanisce anche 1'appetito di leggere

molti giornali e cresce il deficit nel bilancio giornalistico cotidiano. -

Ecco perche le geremiadi, sopra un popolo di commercianti, che con-

sacra le sue premure alia buona riuscita delle sue intraprese com-

merciali piuttosto che a sostenere queato o quell'altro competitore,

sopra una moltitudine di lavoratori
,
che voltando le spalle ai tribuni

della plebe, lascia la politica ai politici, e corre tranquillo in cerca

della onesta sussistenza della sua famigliuola. Ecco perche le filippiche

contro un governo che, a creder loro, col suo egoismo, e magari colla

sua tirannia ha cosi disgustato il popolo della vita politica. E intanto

il signer Teutochi, non ostante il flusso riflusso di molti deputati,

che passioni, interessi e aspirazioni non sodisfatte, gettano or su que-

sta, ed or su quella sponda, trionfa dalle tempeste parziali che gli

si suscitano incontro, non teme per alleggerire e salvare il suo na-

viglio, di gettare ai pesci qualche Carapaolo e assicurare ai suoi fidi

un tragitto calmo e felice, nella nuova e prossima corsa parlamentare.

L'avversione che comincia a sentire il popolo ellenico a tutto cid

che sa di politica, deve per necessita portare i suoi frutti. Potato

com'esso & di una attivita instancabile, rivolge il suo genio alia let-

teratura e al commercio, e dagli intelligent! su questa materia si

osserva con giusta compiacenza che per gli sforzi dei particolari il

commercio prende proporzioni considerevoli, specialmente nella parte

marittima, e la letteratura che ancora non ha potuto crearsi in Gre-

cia una esistenza regolare ed onorata, comincia a raccogliere degli

addetti e a formare degli amatori, e gli scritti di studii social! del

Vocos coi romanzi del Ylacoiannis, le novelle e le poesie del Palam 'as,
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come quelle dell'Episcopdpulos trovano degli amatori appassionati, i

quail tra poco ne saranno imitator!, e, com'd da sperare, concorre-

ranno a formare alcuni accademici per quell'Accademia che non ha

avuto ancora la sorte di vederne alcuno.

2. II gran rumore dunque che si e menato nella stampa estera

sulle intenzioni bellicose della Grecia, non fu che un mero scoppio

di un pallone di carta. A leggere certe corrispondenze, gia la flotta

ellenica si disponeva a correre verso Candia a prenderne dalle mani

del principe il definitive possesso, mentre che 1'esercito di terra si

preparava a dar di mano a qualche altro pretendente per entrare in

Macedonia. Con questi dati cosi fantastici si credette spiegato il con-

vegno di Abazia, e si annunzid come gia detinita la lega degli Stati

Balcanici sotto la direzione della Russia e 1'unione della Grecia colla

Rumania e magari col Montenegro, sotto le ali delTAquila Austriaca.

Bisogna certamente confessare che qualche cosa in questo senso si

prepara, perch& sembra chiaro che la visita del feld-Maresciallo de

Beck a Bucarest sia stata una risposta alia visita dell'Ammiraglio
Birilief a Belgrado, in preparazione del viaggio trionfante del gran
duca Michelovich, il contrappeso della visita d'Abazia ; ma da tutte

queste supposizioni a credere la piccola Grecia tutta in fiamme, c'S

un gran tratto. E pero Sua Maesta il Re degli Elleni se ne sta tran-

quillo ai suoi bagni annuali di Aix-les- Bains
;

il Principe ereditario

passeggia a Oonberg, il Principe Nicola a Londra, e il popolo, lon-

tano d'ogai politica, bada solerte ai suoi frumenti e ai suoi vini,

onde passare meno disagiatamente 1' inverno.

3. II Ministero del S.
r Teutochi ha voluto dare una prova di

deferenza alia Chiesa greca scismatica e 1'ha dotata di una schiera

di nuovi vescovi provvedendo le molte sedi vacanti gia da lunghi
anni. Ma in questa occorrenza, e Chiesa e Governo e Popolo ne hanno

intese delle belle a proposito degli eletti e degli elettori. II Signor

Canellidis, il vero Geremia della nuova Grecia, che nei lunghi treni

quali sono gli articoli di fondo del suoi Katpoi > si querela di tutto

e di tutti, ha scritto su tal proposito verita pur troppo dolorose e

umilianti per uno zelante come lui, e certamente se ci sembra un
vero peccato ch'egli dimentichi domani, quello che oggi scrive, la sua

echiettezza in molti casi assai scabrosi, non cessa di eccitare nei let-

tori, una tal quale ammirazione del suo coraggio. Sentite a mo' di

esempio come i Kcetpot si esprimono nei loro N. 4566, dopo di aver

detto che la Nazione al giorno d'oggi non pud aspettarsi nulla di

buono dal Governo, e che il suo morale avanzamento e riorganizza-

mento politico non pud venirle che dalla Chiesa prima, e poi dal-

1' istruzione
;

continua in questi precisi termini : c E pure appo di

< noi|la Chiesa 6 gia decaduta, fuorviata e avvilita dai Governi, e
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pessimamente amministrata dai suoi stessi capi spiritual!. II nostro

Clero, composto d'una massa di uomini avventizii, per lo piu vol-

gari e plebei, marcisce nell'inerzia, facendo del suo sacro ministero,
c una professione di guadagno bassa, miserabile, di taverna; hanno

i nostri Preti un portamento rozzo e una ignoranza grossolana, e

c le nostre autorita ecclesiastiche la pigrizia, 1'avarizia e Pindiffe-

c renza per gl'interessi della Chiesa e per 1'educazione religiosa del

loro gregge. E percid si ha in Grecia lo strano spettacolo d'un clero

indolente e incredulo, e di un popolo che crede e lavora pel bene

della sua Chiesa.

Di questo stato di cose, i Kaipof rendono responsabile il governo,
che tiene schiava la Chiesa greca e si serve dei suoi ministri, come

di ciechi strumenti delle perverse passioni politiche. E quindi a pro-

posito della elezione dei nuovi Vescovi >, essi aggiungono : c E incrtj-

c dibile quanto oggi si ripete, circa il traffico che si prepara delle

c Sedi Vescovili, e Pimporre che si fa di candidati simoniaci. Molte

migliaia di dracme sono gia alia disposizione degli elettori, e le

liste di candidature simoniache sono gia preparate da lunga pezza > .

E per evitare tanto male i Katpot e, per bocca loro, il popolo, fanno

appello al Re, ed a un Re di religione protestante, riconoscendolo

cosi per pontefice attivo della loro libera Chiesa ellenica. E Pauto-

rita della S. Sinodo di Atene? Oh quell'autorita non ha forza n&

sopra la Chiesa, ne sopra i Preti, e molto meno sopra gl'inamovibili ed

intangibili vescovi ed arcivescovi; in altre cose perd, essa & onni-

potente e scaglia fulmini che hanno la mirabile forza di estinguere

il fuoco appiccato alle foreste. Sentite infatti come in una Enciclica

Sinodale al clero e ai cristiani di Grecia riportata dagli stessi Katpot

essa fa sentire agl'incendiarii di boschi e ai loro fautori tutto il suo

coruccio : Se mai, dice essa, contro la nostra aspettazione ecc., si

trovassero ancora cristiani che per s6 o per altri fossero causa d'in-

cendii delle selve, questi tali, qualunque essi si fossero, siano dichia-

rati dalla Chiesa scomunicati, maledetti, imperdonabili. L'ira di Dio,

e la maledizione della Chiesa cada sul loro capo, che non vedano mai

prosperita di sorta in tutte le opere loro, e che abbiano le maledi-

zioni di tutti i santi Padri della nostra Chiesa. E tutto questo ter-

ribilio forse perchd in Grecia non c'e ancora un ministero per Pagri-

coltura, che invigili alia conservazione dei boschi che la scienza e

Pesperienza ha mostrato cotanto necessarii. Ma la conservazione della

fede e la cura delle anime, e senza dubbio inflnitamente piu neces-

saria di quella delle foreste, & quella e non questa che forma la

missione della Sacra Sinodo
; eppure per conservare la fede e la Chiesa

si ricorre al Re e per preservare i boschi dagl'incendiarii si ha ri-

corso alia S. Sinodo.
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La conseguenza sara dunque quella che nota cosi bene il S. r Ca-

nellidis : t La nostra Chiesa scrive lo zelante pubblicista, nel Num. 4504

c del suoi Katpoi, la nostra Chiesa si trova infelicemente, discesa giu al-

< 1'ultimo grado della decadenza morale e religiosa perche i governanti

avendo in mano i diritti della Chiesa, promuovono a Vescovi quelli,

< i quali non si occupano poi che del loro ventre e della loro borea :

c e invece di formare individui morigerati e pii, e cittadini caldi del-

c 1'amor della liberta e della patria, dimentichi di tutti questi sacri

doveri, si compiacciono di starsene nell'ozio e vivono una vita bm-
< tale, ingrassati col denaro scroccato, tutti intenti al corpo e affatto

indifferenti per le cose che riguardano 1'anima. Alia scienza prefe-

c riscono 1'ignoranza, sostituiscono alia pieta 1'incredulita divenendo

cosi i corruttori morali del popolo elleno. E il rimedio a tanti mail

dove si trovera mai? Nell'autorita della Chiesa? Niente affatto, ma
nella sola solleeitudine e volonta del Re ! Povero signer Canellidis,

aspetterete lunga pezza e sempre invano ! E per6 avete ragione di con-

chiudere che la presente posizione della vostra Chiesa e disperata.

A questo quadro cosi nero, dipinto al vero da uno dei piii zelanti

sostenitori della divisione e della separazione della sua Chiesa dalla

Chiesa cattolica, dovrei contrapporre il quadro lucidissimo, splendente

dei piu belli e graditi colori, nel quale moltissimi altri scrittori greci

rappresentano il clero e 1'episcopate cattolico della Grecia : dacche

opposita juxta. se posita magis elucescunt. E si che innanzi ai fulgidi

raggi di sapienza e di virtu che abbondevolmente emanano oggi dalle

sedi arcivescovili e vescovili di Atene e di Corfu, di Sartorino di

Tine e di Sira, il quadro dei Katpot apparirebbe non gia nero, ma
nerissimo: perd lasciamone la riproduzione ad altra occasione, perche
non sembri che abbiasi avuto in mente di fare delle comparazioni

odiose.

4. L'ultima Domenica dello scorso luglio fui testimone d'una gran-

diosa manifestazione di fede e di pieta fatta dai cattolici dell' Isola

di Sira. Sua Eccellenza Rma Monsignor Polito avea designata per

1'ultima visita giubilare la Chiesa della Madonna della Mercede, Fan-

cromeni, Santuario assai caro non solo ai cattolici ma si pure ai greci,

situate ad un'ora e mezzo dalla citta sopra una delle piu graziose

colline di Sira. L'eminente Prelate, nel suo amore pel popolo e nel

suo ardore per promuovere la divozione al SS. Cuore di Gesu, da un

lato si era compiaciuto di concedere che quella visita assai faticosa

contasse per trenta, mentre dall'altro avea determinate che cola si

rinnovasse la consacrazione della Diocesi al Cuore divino del Salva-

tore fatta gia 25 anni addietro per la prima volta.

II popolo rispose con entusiasmo ammirevole all'iniziativa del Pa-
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store ed ai suoi pii desiderii. E fu proprio una bellezza il vedere da

tutti i villaggi ed alia stessa ora muovere divotissime procession! pre-

cedute dai rispettivi signori curati, dagli stendardi di varie Congre-

gazioni, e seguite da numeroso popolo cantando inni divoti e recitando

preci. La piii splendida perd, e in vero maestosa, fu quella della

citta presieduta dallo stesso Vescovo circondato dal clero tanto seco-

lare quanto regolare. La sinuosita delle scabrose vie, I'ascensione delle

colline che man mano si vedevano gremite di popolo, i canti ripetuti

dall'eco lontana, davano a quella pia processione un'aspetto incante-

vole. Ma lo spettacolo divenne sublime quando quelle migliaia di pel-

legrini si trovarono riunite sulla benedetta collina, e tutti in coro

ripetevan la formola della consacrazione letta ad alta voce da un luogo

eminente dallo zelante curato di quel Santuario. La violenza del vento

che a quell'altezza menava assai forte impedi allo zelante Prelate gia

commosso sino alle agrime di tenere un lungo discorso, le sue brevi

parole furono uno sfogo della sua pieta verso il SSmo Cuore e la gran

Regina del cielo, e del suo affetto paterno pei Sirioti. Egli nella sua

ben nota previggenza avea mandato un dispaccio al nostro S. Padre

Leone XIII esprimendo i sentimenti di divozione e di filiale dipen-

denza al rappresentante di Gesu Cristo, onde il buon popolo di Sira e

state sempre animate, e domandando in questa circostanza una be-

nedizione speciale di Sua Santita. Una risposta di lode, di compia-

cenza e d' incoraggiamento pel buon Pastore e pel suo gregge venne

a coronare quella indimenticabile dimostrazione religiosa dei Sirioti,

che il S. Padre benediceva con effusione di cuore: questa risposta letta

alia fine della pia funzione, fu accolta con grida entusiastiche di Viva

il SS. Cuore di Gesu, viva il nostro Santo Padre Leone XIII, viva

Monsignor Polito, e mentre le valli e i monti ripetevano queste voci

di applauso e di gioia, quelle migliaia di pellegrini si dileguavano

a poco a poco in tutte le direzioni, portando nel loro cuore impressa

a caratteri incancellabili la memoria di quella felice giornata. Un sol

sentimento di dolore per altro rassegnato turbava 1'animo di tutto il

popolo, cagionato dal pensiero che tra poco avrebbero perduto il loro

Pastore. In fatti la Santa Sede, tenendo certamente conto dei meriti

di S. Ecc. Mons. Antonio Teodoro Polito, lo avea designate per la

Chiesa arcivescovile di Corfu sua patria. Ma questa pena era in tutti

lenita dalla scelta che Sua Santita avea fatta a Yescovo di Sira del

Rtno Canonico Domenico Darmanin Vicario Generate della stessa

Diocesi di Corfu.

E ci6 ben a ragione dacchS il nome dell* illustre canonico e vi-

cario Darmanin risonava gia rispettato ed amato su tutte le labbra :

e lo zelo instancabile e disinteressato che ha ispirate tutte le sue azioni
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nei trentatre anni del suo sacro ministero, la carita, la prudenza colla

quale per yenti lunghi anni ha guidate le coscienze delle alunne de-

gl'Istituti religiosi, 1'assiduita nella predicazione della parola di Dio,

e nel Bacro tribunale della penitenza, assiepato quasi sempre di peni-

tenti, lo spirito di sacrificio e di abnegazione nel promuovere inde-

fessamente la gloria di Dio e gl'interessi della Chiesa e delle anime,

e tutte le virtu sacerdotali, rese in lui piu belle dall'aureola di una

soda dottrina e d'un'ammirevole rettitudine nel maneggio degli affari,

Than gia preceduto colla loro fama, e gli ban preparato un posto di

preferenza negli animi dei suoi nuovi figli spiritual!. La sua consa-

crazione, dicesi, cbe avra luogo nel corrente mese di settembre nella

magnifica chieea cattedrale di Atene.

QBRMANIA (Nottra Corritpondenza
l

). 1. La nuova tariffa doganale; 1'affare

Erosigk. 2. La nomina di Mgr. Benzler a Metz. 3. Le bugle contro

i cattolici nolle scuole protestanti. 4. I miracoli presso i protestanti.

5. II centenario della Casa Herder.

1. La Gtermania e 1'Estero furono grandemente sorpresi per la pub-
blicazione anticipata della nuova tariffa doganale che deve essere sot-

tomessa al Reichstag nella prossima sessione. Questa nuova legge e

un ritorno verso il protezionismo principalmente in cid che ha rela-

zione coi prodotti agricoli. II diritto d'entrata sopra il grano e la se-

gala, a cagione d'esempio, e stato portato da 3 marchi e 50 a 6 mar-

chi e 6,50 ;
e cos} di seguito. Anche certe materie gregge e certi pro-

dotti artificial! sono stati aumentati di prezzo. Se la nuova tariffa sara

accettata senza alcnna modificazione, ne seguiranno certamente per-

turbazioni nel nostro commercio esterno e gli altri paesi useranno di

rappresaglia verso noi altri. I difensori della legge sostengono il loro

disegno coll'affermare che con questa tariffa autonoma in mano, noi

abbiamo un terreno solido e potremo fare concession! a quelli che ce

ne fanno. La Germania offre loro uno dei piu ricchi mercati del mondo,

poiche il suo commercio esteriore non 6 sorpassato che da quello del-

1'Inghilterra e degli Stati Uniti
;
in tal maniera mettiamo a profitto

la nostra condizione politica e commerciale. II rincaro delle derrate

necessarie non sara poi cosi enorme come ce lo vogliono far credere

i liberi scambisti. E noto in tutt'i paesi che i diritti d'entrata SODO

eempre a carico, almeno in parte, dell'importatore o anche dell'inter-

mediario. Inoltre bisogna tener conto della concorrenza universale, fa-

vorita da mezzi di trasporto sempre piu perfezionati, onde i produt-

tori hanno egualmente bisogno di vendere e di comprare.

1 Continuazione. Vedl quad, precedente pp. 756-759.
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Se, grazie ai diritti d'entrata, 1'agricoltura tedesca 6 in gran pro-

gresso, 1'importazione agricola tuttavia non cresce nelle stesse propor-

zioni, secondo I'accrescimento cioe della popolazione. Continuando pero

gli sforzi gia fatti si arrivera di certo ad una produzione sempre pid

abbondante.

Ecco qui un caso che ricorda il famoso affare Dreyfus in Francia,

quantunque il pubblico tedesco abbia il vantaggio di operare ed osser-

vare in altra maniera che il pubblico francese. II capitano Krosigk
fu ucciso d'un colpo di carabina, mentre faceva esercitare gli Ussari

a Gumbinnen. II Consiglio di guerra si riunl ed assolse i sott'ufficiali

Marten e Hickel che il tribunale dopo una lunga inchiesta aveva sot-

toposti a giudizio. Per ordine del generale von Alten, 1'affare fu giu-

dicato in appello e si termind con la condanna a morte del Marten.

L'opinione pubblica, tutt'i giornali senza eccezione, commentarono e

criticarono vivacemente questo giudizio, non trovando alcuno, ma in

ispecial modo i giureconsulti, nessuna seria prova contro il Marten.

L'opinione pubblica ed anche i giureconsulti militari richiesero una-

nimemente che la Suprema Corte nailitare dell'Impero facesse rivedere

il processo. La revisione fu dunque risoluta prim a ancora che il co-

lonnello degli Ussari, opposto all'assoluzione del Hickel, la domandasse.

Questo grave affare che appassiona 1'intera Germania, si risolvera in

modo semplicissimo, per la ragione che non e stato trasformato in que-
stione politica.

2. Sono due anni dacche Mgr. Fleck e morto, e la sede di Metz

e ancora vacante. La nomina d'un successore ha sollevato una vera

lotta nei diversi partiti, ma specialmente nel clero e nel popolo del-

1'Alsazia Lorena. II Governo favoriva la elezione di Mgr. Zorn von

Bulach, Uditore alia nunziatura di Madrid, e in gran favore presso

1' Imperatore. In Alsazia Lorena gli si rimproverava d'essere un rin-

negato perche egli e la sua famiglia, una delle piu antiche del paese,

si erano alleati alia Germania. Ne segui contro di lui una campagna
terribile : in maniera coperta, ben inteso, s'invocava 1'intervento della

Francia; si fecero persino dimande a Roma. Nulla di piu, pe? indurre

a credere che la Francia si era realmente mescolata nell'affare, e che

persone di alta influenza congiuravano a Roma contro di lui. Natu-

ralmente il Governo si ostind nella sua elezione e si pretende che

Guglielmo II abbia detto : < lo non mi mescolo nella nomina dei Ve-

scovi di Nancy e di Besan9on e non posso tollerare che altri si oc-

cupi della nomina di Metz . L' Imperatore tuttavia fece una conces-

eione proponendo Mgr. Benzler abate dei Benedettini di Marialaach,

e a Roma la sua nomina fu pienamente accettata. In pari tempo si

chiedeva che Mgr. Marbach, vescovo ausiliare, fosse trasferito a Metz

coll' istessa dignita e sostituito a Strasburgo da Mgr. Bulach. Imme-
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diatamente Mgr. Marbach restd preso tra due fuochi : dall'una parte

i partigiani della Francia gli rimproveravano di secondare la politica

della Germania, dall'altra i tedeschi anticattolici lo incolpavano di

essere 1'autore ed il capo dell'opposizione contro la Germania. Mgr. Mar-

bach credette necessario di rifiutare il suo trasloco a Metz. La sua

salute ed altre ragioni particolari giustificano il suo rifiuto, che mandd

in fumo tutto il maneggio degli avversarii della Germania. Perd la

Santa Sede, a cui preme innanzi tutto difendere gi'interessi religiosi,

ha indotto Mgr. Marbach ad abbandonare il suo posto attuale senza

altro compenso che una pensione. II suo successore e Mgr. Bulach,

e Mgr. Benzler sara Vescovo di Metz. In tutta questa faccenda nes-

suno ha osato fare la minima osservazione sul conto dei nuovi vescovi,

salvo che la loro giovinezza non sia tenuta in conto d'imperfezione !

Ambedue sono uomini serii, di profonda cultura, dediti alia Chiesa,

zelanti ed energici, pero sono protetti dall' Imperatore !.... Non pud

negarsi tuttavia che nella Chiesa, i vescovi devono stare in buona ar-

monia coll'Autorita civile, e badare a non farle niuna opposizione, la quale

non venga giustificata da ragioni gravi. Sara forse un delitto contro

1'Alsazia Lorena se i monsignori Benzler e Bulach sono in buone re-

lazioni coll'imperatore, che probabilmente accordera a loro di buona

grazia, quello che rifiuterebbe ad altri ?... E da lungo tempo che egli

li conosce ed ha fiducia in loro, ed a Roma si sa che nessuno di questi

prelati fara al GoverDO concessioni ingiuste contro la Chiesa.

3. II Congresso d'Osnabruck, e in ispecial modo la stampa catto-

lica, ha segnalato le calunnie propagate dalle scuole protestanti con-

tro la Chiesa. Accade giornalmente che cattolici, e sacerdoti in par-

ticolare, sono insultati in istrada da una turba indisciplinata di sco-

lari e scolare protestanti, ma in modo speciale da quelli che assistono

ai corsi d* istruzione per la prima communione dati loro dal Pastore.

Cid che avviene non deve punto stupire, quando si legge nei manuali

protestanti quel che segue : < La nostra Chiesa luterana porta in fronte

ii Cristo solo : La Chiesa Romana porta : il Papa solo. II Papa e il

capo della Chiesa Romana e pretende essere il Signore Sovrano deila

terra ed inoltre infallibile, successore di Pietro e rappresentante di

Cristo. Insegna che solo colui che gli e sottomesso puo meritarsi il

cielo. Solo il Papa ha il potere di spiegare la Bibbia, ma le sue

spiegazioni sono errate, e pone i suoi precetti sopra a quelli della

Bibbia. Dottrine errate della Chiesa Romana sono : I setti sacramenti,
la venerazione dei santi, 1'adorazione di Maria, il culto delle reliquie,

le indulgenze, la confessione auricolare, la potenza ecclesiastica. La
Chiesa Romana e opera tutta umana. Bisogna arrivare alia beatitu-

dine eterna. Nella chiesa Luterana non riconosciamo che N. S. Gesu
Cristo che ci vuole far grazia della salvezza eterna e ci giudicheri
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secondo le sue parole e le sue Scritture . Di tal maniera i cattolici

ai quali s'insegna solo la dottrina della Chiesa, e che non sono

prevenuti in modo particolare contro le dottrine protestanti, possono
trovarsi imbarazzati per confutare simili errori. E dunque necessario

istruire i cattolici su questo punto, se non nei collegi, almeno colla

stampa feligiosa e le buone letture.

4. Chi non conosce 1'ardore dei protestanti per combattere il mi-

racolo e discutere persino quelli della Bibbia? Or ecco cid che il si-

gnor Fauth, direttore del ginnasio di Hoexter, racconta nel suo libro

della vita di Lutero. Lutero chiamd un giorno da morte a vita il suo

amico Melantone, quando sembrava gia morto, mediante la sua pre-

ghiera piena di fede, in modo tale che pot& a buon diritto assicu-

rarlo colle parole seguenti: coraggio, Filippo, io ho fregato le orec-

chie di Dio col ricordargli tutte le promesse della Scrittura; tu non

morirai ! Ecco Lutero trasformato in taumaturgo, benche in tutta la

sua vita abbia sempre combattuto 1'efficacia del miracolo e della pre-

ghiera ! II libro del Fauth ha servito di manuale per 1' istruzione del

Principe ereditario. L'ex-ministro dei culti Sig. Bosse, cristiano cre-

dente, e morto in questi giorni. Sulla sua tomba il Sig. Fischer pro-

clamo la sua fede ardente : In virtu delle sue preci esaudite in un

modo miracoloso, ed in virtu di miracoli incontestabili, il Sig. Bosse

ha ottenuto la remissione dei peccati commessi durante la sua vita !

Ecco i protestanti che abbracciano la dottrina cattolica intorno Pefficacia

della preghiera e del miracolo!... II Sig. Schneider, pastore a Manheim,
afferma che 1' ultimo libro del Sig. Harnack, professore alia facolta di

teologia di Berlino e dotto protestante, Essenza del cristianesimo
,

( Wes&n des Christenthums) 5 la piu brillante giustificazione della miscre-

denza, ed e inoltre una dichiarazione di guerra contro la Chiesa con-

fessionale. Lo Schneider dal suo punto di vista ha pienamente ra-

gione. Secondo 1'opinione del Sig. Harnack, dopo la morte di San

Giovanni nulla e rimasto della sua dottrina, e nessun apostolo, neanche

S. Paolo, ha compreso il senso delle sue dottrine. Lutero cred un'opera

interamente caduca ed imperfetta ;
cadde nei piu gravi errori e i suoi

successori 1' hanno ancora sorpassato. Da queste congetture possiamo

giudicare a che punto si trova il protestantesimo !

5. II 31 luglio, la Casa Herder di Friburgo, ha festeggiato il cen-

tenario della sua fondazione. E la piii grande libreria cattolica di Ger-

mania. Essa ha stampato le opere dei nostri piu famosi dotti e teo-

logi. Ultirnamente ha ottenuto un successo straordinario con le opere

storiche di Mgr. Jansen, del Pastor e di altri.

La Casa Herder ha reso servigi eminenti colle sue edizioni in tutti

i generi. II suo nome & una garanzia d'ortodossia, di scienza e di va-

lore letterario. AH'occasione del suo centenario, ha terminate 1'ultima
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edizione del Kirctienlexikon, Euciclopedia ecclesiastica in dodici gross!

volumi. Quest'opera e un vero arsenale di scienze ecclesiastiche e

storiche. Gli eruditi della Germania e dell'Austria ne sono stati i col-

laborator!. In par! tempo la Casa Herder ha pubblicato ! prim! fa-

scicol! del suo dizionario d! Conversazione che sara 1'arsenale della

scienza profana ed il manuale d! ogn! uomo intellettuale.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Agostinelli S. can. Memoria storico-giuridica su alcuni diritti fu-
nerari in Fabriano. Fabriano, Gentile, 1901, 8, 32 p.

Antonii Bargensis Chronicon Montis Olivet. (1313-1450) PLACIDUS
M. LUGANO. (Spicil. Montolivetense ed: a Monachis Congr. Olivet. O.S.B.)

Florentiae, Cocchi, 1901, 8, LII-108 p.

Ardemani E. Tre pagine gloriose nella storia militare-civile-religiosa

della Colonia Kritrea. Battaglia di Agordat Presa di Kassala Bat-

taglia di Halay. Firenze, Lastrucci, 1901, 16, 142 p. L. 1.20.

Atti dell'Accademia Leone XIII eretta in Tortona da S. E. Mon-

signor Vescovo IGINO BANDI. Fasc. IV. Tortona, Rossi, 1901, 8, 190 p.

L. 1.75.

Bailer ini G. prof. Analisi del socialismo contemporaneo. 4a ed. cor-

retta ed accresciuta (Piibbl. di scienze sociali cattol. e discipline affini.)

Siena, S. Bernardino, 1901, 16, XXII-384. L. 2.

Bruck H. Bisch. v. Mainz. Die Culturkampfbewegung in Deutsch-

land (1891-1900), historisch dargestellt. Funfte u. sechste Lieferung.

Mainz, Kirchheim, 1901, 16", 321-148 p.

Buona (La) strenna. Calendario illustrate per 1'anno di grazia
1902. Torino, tip. Salesiana, 8, 86 p. Cent. 40.

Capecelatro A. card. Apparecchio alVinsegnamento del Catechismo

pei fanciulli di prima eta. 2 ed. Roma, Desclee, 24 32 p. Cent. 15.

Capone A. / Benefici sociali del Tempio Cattolico. Discorso. Sa-

lerno, tip. Nazionale, 1901, 8, 28 p.

Casoni G. B. Le cinte daziarie e i grandi Comuni. Note ed ap-

punti. Bologna, Soc. tip., 1901, 24, 24 p. Cent. 10.

Castelein A. Cours de Philosophic. J. Logique formelle. (jrite-

riologie, Mdthodologie. Nouvelle ed. Bruxelles, Schepens, 1901, 8, 548-

XVI p. Fr. 6.50. Cfr. Civiltd, Cattolica, XIV, 3 (1889) .p. 337.

Civiletti M. La verita storica del corpo di Santa Rosalia. Orazione

panegirica. Palermo, tip. Pontificia, 1901, 8, 88 p. L. 1.

Colomiatti E. can. Relations de Turin avec Lyon par la Sainte

Vierge et la Cour de Marie Seine de I' Univers. Rapport presente au

Congr6s Marial de Lyon. Turin, Derossi, 8, 16 p.

1 Non eMeodo posslblle dar conto dHn molte opera, obe ol vengono inrlate, oon quell*

ollecltudlne che si vorrebbe dftgii egregl Autori e da not, ne dlamo InUnto on annnnzlo

lommarlo che noo Importa nlcan gindlzio. rlsrbandocl dl tornarvl sopra a seoonda deli'op-

portuniti e dello spaeio oonceuo nel partodloo.
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Conte P. C. De concordia rationis et fidei ad mentem D. Thomae Aqui-
natis. Utini, typ. Patronatus, 1901, 16, 96 p.

La Madonna di Voire e San Carlo vescovo. Notizie, preci ed inni.

S. Pier d'Arena, tip. Salesiana, 1901, 16 24 p.

Lettera Pastorale del novello Vescovo MONS. ANGELO STRUFFOLINI at

Clero e Popolo delle Diocesi di Ascoli e Cerignola. Roma, Salvatoriana,

1901, 8, 16 p.

Lottini J. O. P. Introductio ad Sacram Theologiam seu de veritate

Catholicae Fidei. Florentiae, Rangoni, 1902, 16, VIII-836 p. L. 6. Ri-

volgersi all'Autore, S. Domenico di Fiesole presso Firenze.

Masetti C. e Baldrati F. All'Emo Card. Agostino Gaetano Riboldi

arciv. di Eavenna. Omaggio. Ravenna, Mazzoni, 1901, 8, 24 p.

Milesi Ferretti A. Socialiftmo e mezzadria. (Conferenze a domicilio).

Ahcona, Direz. del Giornale La Patria
, 1901, 24, 80 p. Cent. 20.

Monaci Silvio, dott. Storia del R. Istituto Nazionale dei Sordomuti
in Genova. 2a ed. accresciuta con note, ilhistrazioni e documenti, pub-
blicata in occasione del 1 centenario dalla fondazione della Seuola. Ge-

nova, Sordomuti, 1901, 4, 330-CCXLII p.

Monti A. mons. La nostra letteratura, per uso dei giovani studenti.

Milano, Cogliati, due voll., 8, XVI-420; 538 p. L. 7.

Picconi A., parr. A Mons. Vincenzo Scozzoti novello Pastore della

Chiesa riminese. Rimini, Benzi, 1901, 16, 12 p.

Revellino G., can. Memorie storiche dell'insigne Santuario di Ma-
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Oramai nessuno ignora che le recenti leggi francesi, por-

toghesi e spagnuole contro gli Ordini religiosi sono state, non

solo ispirate, ma eziandio manipolate e sancite dalla Masso-

neria, che sventuratamente, con gravissimo loro pregiudizio,

oggi prevale in quei paesi.

Questo solo fatto incontrastato e incontrastabile dovrebbe

bastare a convincere anche gli scettici, i quali purtroppo non

raancano mai, che, per quanto si vogliano moltiplicare i pre-

testi di accusa a deprimere gli Ordini religiosi, la vera ca-

gione della persecuzione, ond'essi sono vittime, e 1'odio ca-

pitale che la setta anticristiana ha verso Cristo e la divina

sua istituzione della Chiesa cattolica, e che 1'intento vero di

tali persecutori non e altro che quello di espellere, se possi-

bile fosse, dal seno della society moderna, 1'azione benefica e

restauratrice dell'uno e deH'altra.

Purtroppo ne' disegni della setta, come autorevolmente

osserv6 S. S. Leone XIII, lo sbandeggiamento e 1'estinzione

degli Ordini religiosi e un'abile mossa a condurre innanzi il

meditate proposito dell'apostasia delle nazioni cattoliche da

Gesii Cristo *.

Tale mossa e non solo abile, ma naturale altresi. Supposta

infatti 1'avversione irreconciliabilee profonda al cristianesimo,

avversione che sempre e da per tutto si scorge negli atti della

setta, non pud farsi che questa avversione non sia piii feroce

ed ostinata contro gli Ordini religiosi, che la stessa setta, non

a torto, considera come la parte piu viva e piu attuosa della

1 Nella Lettera a' Superiori generali degli Ordini ed Istituti religiosi

del 29 giugno 1901.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1232. 9 8 ottobre 1901.
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Chiesa e perci6 stesso come la meglio agguerrita e piti for-

midabile avversaria de' perfldi suoi disegni.

n.

Quel che si fatto e si va facendo altrove contro gli Or-

dini religiosi, la Massoneria, col medesimo bieco intento, vor-

rebbe si facesse anche e massimamente nella nostra Italia,

dove la Divina Prowidenza ha stabilita la sede del Capo della

Chiesa, il centro della vita cristiana, la capitale del mondo

cattolico. In altro quaderno *, notammo gia che tutto intero

il nostro liberalismo, che & massonico o massoneggiante, dal

conservatore non clericale al socialistico, co' suoi giornali e

eo' suoi periodic!, alle leggi liberticide sovra accennate ha

fatto buon viso, ovvero le ha infiorate di encomii, o persino

le ha proposte a modello di una campagna, che, per amor di

patria liberta, si avrebbe ad imprendere eziandio tra noi.

E poi nota a tutti la levata di scudi de' nostri anticleri-

cali contro tutti i religiosi d'Italia e segnatainente contro quelli

della Francia, i quali, espulsi dal loro paese, avessero per av-

ventura voluto prendere stanza in Italia, come gia fecero in

Inghilterra, in Olanda e nel Belgio. La Tribuna e la Patria

ne parlarono come di un gravissimo pericolo che correva

1'Italia
;
da scongiurarsi non altrimenti che se si trattasse di

una invasione di barbari. Incoraggiarono quindi e lodarono

i comizii antireligiosi, tenuti a Roma, Milano, Genova, i

quali, considerando che ogai Ordine religioso 6 naturale ne-

mico della patria e dell'umanita *
,
domandarono al Governo,

che impedisse ad ogni costo la minacciata invasione; che

preparasse nuove leggi di eccezioni per la totale estinzione

de' religiosi ;
che applicasse infine, con ogni possibile rigore

e severita, la legge decretata nel 1866 sulla soppressione

delle corporazioni religiose
3

.

1 Quad. 1227 del 3 agosto 1901, pp. 257-271.
2 Nella Tribuna, num. del 22 settembre 1901.
*
Ibid., num. del 24 settembre 1901.
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Non raancava in Italia ad accendere sempre piii gli animi

contro i religiosi che una diretta e, quasi diremmo, scien-

titica apologia della recente legge francese. Questa ci e stata

fornita dali&Nuotxi Antologia
* in un articolo, quanto maligno,

altrettanto bugiardo e inconcludente, del Prof. Cesare Lom-

broso della Reale Universita di Torino. II professore positi-

vista non ha saputo far meglio che appoggiarsi sull'autorita

di un Zola, di un Picard, di un Trarieux, di un Jaures, di

un Clemenceau e di qualche altro noto scrittore anticleri-

cale, togliendosi il carico di raffazzonare alia ita liana le loro

cento volte smentite calunnie e fandoriie, fondate sopra infor-

mazioni partigiane e sopra statistiche, dimostrate fallaci e

spesso fantastiche 8
.

Stando cosi le cose, non sara un fuor d'opera, crediamo

noi, ricordare brevemente quel che sieno in realta, nellaChiesa

e nello Stato, gli Ordini religiosi. La notizia chiara della loro

natura e condizione giuridica servira ad illustrare anche

meglio le vere cagioni di quella nimista che 6 accesa e infierisce

tra loro ed i fautori, complici e adepti della congiura anti-

cristiana. Non diremo forse cose nuove a' nostri lettori
;
ma

non importa. Nelle presenti circostanze, quando il genuine

concetto dello stato religioso 6 deliberatamente falsato da' li-

berali ed anche frainteso da certi bacati cattolici, non dubi-

tiamo punto che haec meminisse iuvabit.

m.

S. Tommaso che in questo, come in mille casi somiglianti,

ridusse a formola precisa e scientiflca il comun sentire de' Pa-

dri e de' Dottori, insegna nella sua Somma 3
,
che la vita re-

ligiosa consiste sostanzialmente nello aggiungere ch'essa fa

1 Nel fasc. 713. II pericolo nero in Francia, pp. 139-150.
2 Si vegga su questo argomento Tieg-regia opera del BELANGEK, Lex

Mtcomius. Ce que sont les Religieux; O qu' Us font; A quoi Us servent.

Pari-ri, Lecoffre, 1901.
3 Summa theol., 2. 2, quaest. 1H6.
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alTadempimento de' precetti 1'osservanza eziandio de' con

sigli evangelic! ;
ne gia solo in quella forma ternporanea e

transitoria, onde da qualunque potrebbe farsi con molto me-

rito, ma senza pigliarvi stato
;
si veramente con obbligazione

perpetua confermata da solenni voti, riconosciuti, approvati

ed accettati dalla Chiesa.

Quindi e che negli Ordini religiosi debbonsi distinguere

due cose: 1'osservanza de' consigli evangelici e la forma ossia

I'.organizzamento sociale. La prima e d' istituzione divina.

Cristo, interrogate in qual modo potesse 1'uomo ben disporsi

in ordine alia consecuzione della felicit& sempiterna, rispose

indicando due generi di vita: 1'uno comune, posto nell'osser-

vanza de' divini comandamenti : Si vis ad vitam ingredi,

serva mandata l

;
1'altro di perfezione, posto nell'abbandono

del mondo e nella sequela di lui: Si vis perfectus esse, vade,

vende quae hdbes et da pauperibws, et habebis thesaurum

in coelo: et veni, sequere me 2
.

La professione di questo secondo genere di vita, non inanco

mai nella Chiesa, ne potra mai venir meno ovunque si lasci

incolume il diritto naturale d'ogni cittadino, di scegliersi il

genere di vita che egli stima piu conforme alle sue inclina-

zioni ed al suo perfezionamento morale. Sotto questo rispetto

adunque & fuor d'ogni dubbio, che il Governo civile non puo

proibire od impedire la professione della vita religiosa, senza

violare allo stesso tempo il diritto divino e il diritto naturale.

L'altra cosa che deve considerarsi negli Ordini religiosi

e Forganizzazione loro sociale. Ora anche questo, essendo di

esclusiva istituzione ecclesiastica, e tale che il Governo ci-

vile non puo arrogarsene ingerenza veruna. Cristo, nel chia-

mare gli uomini alia sua sequela nella via della perfezione,

non determine la forma, sotto la quale i consigli evangelici

dovessero osservarsi
;
ma Iasci6 una tale determinazione alia

Chiesa, la quale e sulla terra la sola maestra infallibile della

fede e della morale e percio stesso Tunica vera ed autore-

1

MATTEO, XIX, 17.

2
Ibid., 21.
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vole ordinatrice della vita cristiana. La Chiesa pertanto, s<>-

condo il diritto essenziale che ne aveva, determine assai per

tempo quella forma, ordinando che i consigli evangelic! si

professassero da' religiosi colla stabilita e pubblicita di voti

solenni, in vitacomune, sotto la direzione di legittimi superior!.

IV.

Poste le quali cose, si par manifesto che, trattandosi di

Associazioni, le quali tendono di natura loro a santificare

quelli che vi si ascrivono, ed il cui fine proprio e specifico

e un bene spirituale, gli Ordini religiosi giuridicamente co-

stituiscono un'Associazione spirituale, e pero soggiacciono a

quella sola autorita, a cui esclusivamente spetta la cura degli

interessi e delle cose spiritual!.

Gli Ordini religiosi, come scrive il nostro Liberatore,

sono societa secondarie e particolari, nate in quella grande
societa universale e suprema ch'e la Chiesa cattolica : il loro

fine si connette col fine di lei, come parte o come mezzo e

strumento. DaH'autorita dunque di lei sola essi debbono ri-

cevere vita, leggi, direzione; ella sola deve giudicare se con-

vengono o disconvengono *.

Nel resto gli Ordini religiosi col professarsi dipendenti

dalla Chiesa, che da loro 1'esistenza e ne sancisce il governo
e la disciplina, non si dichiarano indipendenti dallo Stato

quanto all'osservanza delle leggi, alle quali, o di diritto co-

mmie o di diritto concordatario, sono ancor essi soggetti.

Molto meno poi si oppongono essi alia autorita dello Stato,

la quale anzi, quando e legittima e non travalica i proprii

confini, e da loro tenuta e venerata come sacra, memori

sempre del comandamento dell'Apostolo
2 di obbedire anche

a' superiori temporali e gentili, come a Cristo, dal quale ogni

ordinata potesta discende.

Parimente, secondo che opportunamente osserva ed at-

1 Del Diritto pubblico ecclesiastico. Prato 1887, pag. 202.

*
Agli Efesi, VI, 5.
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testa I'illustre Mons. Giobbio, gli Ordini religiosi, in forza

del loro istituto, sono obbligati a rigettare e rigettano qua-

lunque solidariet& con i partiti e con le passion! politic-he*.

Essi non hanno che una sola bandiera, quella della carita

cristiana, e sarebbe comprometterla il farla servire a ragioni

ed interessi umani. Essi non si occupano del Governo della

terra, che per insegnare, con la parola e con I'esempio, la

obbedienza e il rispetto che sono dovuti all'autorita, che viene

da Dio stesso. Sono questi i sentimenti che li animano e li

guidano, e da tali sentimenti ne devono, ne amano dipar-

tirsi '.

V.

Nati sotto 1'azione della Chiesa, gli Ordini religiosi, ben-

che non sieno nella Chiesa de necessitate essentiae, sono tut-

tavia de necessitate integritatis
z

\
come appunto all' iiite-

grita. dell'albero appartengono le foglie e i frutti, sebbcne

non ne formino la sostanza. Essi sono, secondo 1'espressione

di S. Cipriano, 1'onore e 1' ornamento della grazia spiri-

tuale 3
;
secondo il detto di Papa Pio VI, il piii bello or-

namento della Chiesa 4
e, lasciando altre molte autorita,

secondo la sentenza del regnante Pontefice Leone XIII, una

porzione eletta del gregge di Gesii Cristo 5
; giacche, scrive

egli, sono essi che piii particolarmente rappresentano in se

lo spirito e la mortificazione di Gesii Cristo
;

essi che con 1'os-

1 Nella sua egregia opera sulla Diplomazia ecclesiastica (Vol. II,

pag. 468), di cui discorremmo ne' quaderni 1189 e 1229. Ci 'place qui

aggiungere che la parte, dov'egli tratta Delle relazioni fra la Chiesa

e lo Stato rispetto agli Ordini e alle Congrcgazioni religiose e una

delle migliori per la copia ed importanza delle notizie cLe coutiene e

soprattutto per la solidita della dottrina, attinta alle migliori fonti.

8 Cf. SUAREZ, De Virtute et Statu religionis, Vol. Ill, lib. Ill, cc. 3 e 4.

3 De disciplina et hdbitu Virginum, cap. II.

4 Nella Holla Auctorem Fidei .

5 Nella Lettera al Cardinale Richard del 23 decembre 1900, e ut-lla

Lettera a' Superiori generali, sopra citata.
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scrvanza de' consigli evangelic!, tendono a portare le virtu

cristiane a' fastigi della perfezione .

Appena occorre osservare che, ripetendo quest! autorevoli

elogi, non intendiamo parlare di questo o di quell'Ordine o

molto nieno di questo o quell' uomo individuo. No! parliamo

in generale, nel senso stesso in cui parla il Santo Padre,

della professione religiosa per se medesima, la quale e pro-

priamente 1'oggetto della iniraicizia de' settarii. Se questo o

quel membro di un Ordine religioso travia, la sua colpa ap-

parisce tanto piii grave, quanto piii e santa e rettissima la

via, da cui esso per sua sventura si allontano.

Ne il portare le virtu cristiane, come testfe udimmo dal

Santo Padre, a' fastigi della perfezione e la sola ragione

del loro esistere, n6 per questo soltanto gli Ordini religiosi

ebbero in ogni tempo dalla Sede Apostolica particolari testi-

monianze di amorevole e provvidente sollecitudine.

Gli Ordini religiosi, quelli segnatamente che attendono

alia vita conternplativa e attiva insieme, furono altresi isti-

tuiti ed esistono per servire di strumento alia Chiesa nel-

1'esercizio delle opere di carita, nella cultura delle anime e

per la difesa e propagazione della fede. Essi sono alia Chiesa,

nell'ordine spirituale, cio che gli eserciti sono allo Stato nel-

1'ordine politico. Per la qual cosa le offese che loro si fanno

addolorano profondamente il sommo Gerarca della Chiesa, ed

egli ne geme, perch6 vede ed intende che, oltre ad essere

vulnerata al vivo ne' suoi diritti, la Chiesa ne risente gran
detrimento nella sua azione : Chi le tocca i sacerdoti e i re-

ligiosi, esclama Leone XIII, tocca la pupilla degli occhi suoi *.

Quiiidi, con ogni ragione, il Santo Padre, parlando delle

leggi di eccezione approvate e promulgate in Francia (lo stesso

dicasi delle portoghesi, spagnuole, e di quelle ancor peg-

giori che si minacciano in Italia e altrove), le condanna, non

solo come contrarie al diritto naturale edevangelico, maezian-

dio come contrarie al diritto assoluto della Chiesa di fon-

dare Istituti religiosi esclusivamente dipendenti da essa, /

1 Nella Lettera a' Supertori generali.
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quali la coadiuvano nel cornpimento della sua misslone di-

mna, arrecando grandi beneficii nell'ordine religioso e ci-

vile *.

VI.

Con queste ultime parole, il Santo Padre ha dato una so-

lenne ed autorevole mentita a coloro, I quali vorrebbero ve-

der distrutti gli Ordini religiosi, perche li credono di posi-

tive nocumento allo Stato e alia sua civilta, o per lo meno

inutili al benessere dell'uno e al progresso dell'altra.

Al qual proposito giova innanzi tutto osservare, che gli

Ordini religiosi, per cio stesso che hanno per fine loro pri-

mario la santificazione de' proprii membri, tornano a sommo

vantaggio, non solo della Chiesa, ma eziandio della societa

civile e della vera civilta, la quale non sussiste n6 pud sus-

sistere senza la religione e la pratica de' suoi insegnamenti.

A conferma di ci6, ricordiamo un bel tratto del nostro>

illustre e compianto collega, Padre Taparelli. Parlando egli

della mortifica/tione cristiana, e come per essa la Chiesa e

il sale che preserva la societa civile dalla corruzione, pro-

segue dicendo : Cosi 1' intendessero coloro che talvolta in-

veiscono contro certe istituzioni e domandano a che serve

1'astinenza de' Certosini e de' Minimi? a che la solitudine,

la poverty, 1'umiltJi de' Camaldolesi e de' Cappuccini? A che

sewe ? Serve a dimostrare al cristiano che vi ha una ieli-

cita fuor de' sensi: serve a far si che il cristiano arrossisca

delle ricchezze, del fasto, della volutta, anche quando la

debolezza ve lo trascina ed incatena : serve a far si 'che il

povero, il tribolato vivano quieti nel loro travaglio, vedendo

che altri abbandonano volontariamente le ricchezze e i pia-

ceri, e lasciano alia societa quella pace che potrebbero intor-

bidare. Ecco a che servono cotesti esempii : essi sono un per-

petuo protesto della virtu contro Tallettamento sensibile, di

cui non pu6 spogliarsi la volgar debolezza : essi le dicono

1 ibid.
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che le viene permesso di usarlo per conforto, ma non di ri-

posarvi per termine di sue brarae. Questo, a dir vero, lo

dice a lettere cubital! il Vangelo. Ma siccome ogui dottrina

allora soltanto entra nclla realt dell'ordine pratico, quando

s'iucorpora in una istituzione; anche la mortiflcazione, la

carita, la poverta, 1'umilta del Vangelo dovevano perpetuarsi

per mezzo di qualche istituzione. Or questo appunto sono

gii Ordini religiosi : sono istituzioni che attuano le piii ardue

dottrine del Vangelo, le rendono persuasive e facili con

1'esempio, e fanno si che molti le abbraccino, benchfe la di-

scretissima autorita della Chiesa a niuno le imponga '.

VII.

Al merito di predicare la virtii alle plebi con 1'apostolato

dell'esempio, gli Ordini religiosi aggiungono ancor quelli, non

meno preclari, di promuovere ne' popoli, con 1'apostolato

della parola, la santita de'costumi; d' inculcare i principii

di virtii e di dovere, sui quali poggiano essenzialmente la

tranquillita pubblica e la prosperita degli Stati; di formare

e ingentilire gli animi con 1' istruzionc e 1'educazione che

diffondono nelle loro scuole, ne' loro collegi, ne' seminarii,

nelle universita; di illustrare co'loro scritti tutti i rami delle

scienze sacre e profane ;
di agevolare gli studii e le ricerche

scientifiche con la fondazione da loro fatta di splendide bi-

blioteche, di musei, di osservatorii d'ogni sorta ; di accrescere

eziandio con monument! splendidi e duraturi il patriraonio

delle arti belle.

A tutto questo si aggiungono le innumerevoli opere di

carita, in cui gli Ordini religiosi si esercitano ogni giorno in

pro del prossimo, visitando gli infermi, assistendo i mori-

bondi, consolando gli afflitti, soccorrendo i poveri e provve-

dendo a' loro bisogni con ospedali, con manicomii, con orfa-

notrofii, e con asili e case per la vecchiaia, per 1' infanzia

1

Sagyio teoretico di diritto naturale, Vol. I, Diss. IV, nota LXXXV,
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abbandonata, per donne penitent! o pericolanti, per sordo-

muti, per ciechi, per lebbrosi.

Ne la loro attivita, ne il loro zelo, ne il loro amore pel

prossirpo si sono rattenuti dentro i limiti delle nostre citt& e

borgate. Non si trova infatti, sopra tutta la faccia della terra,

plaga si inospita e tanto selvaggia, in cui non s' incontrino

gli Ordini religiosi in atto di faticare per T incivilimento di

popoli anche barbari e di spendersi tutti in bene altrui. Ne

diamo un saggio in altra parte di questo quaderno, dove di-

scorriamo delle missioni cattoliche francesi nel secolo XIX *.

I grandi vantaggi ch'essi recano alia societS, eziandio nel-

1'ordine materiale, sono riconosciuti da uomini di opinioni di-

sparatissime, e persino da parecchi pubblicisti liberi pensatori

ed eterodossi, puramente
'

onesti e spassionati
2

. II bene poi

ch'essi compiono nelle missioni risplende agli occhi di tutti

di una luce st fulgida, che nessuna maldicenza ha potuto mai

oscurare. Quegli stessi Governi, i quali li avversano in casa,

li favoriscono fuori e guai a chi ne contrasta loro il pro-

tettorato !

Ci6 posto, a buon diritto, gli Ordini religiosi potrebbero

rivolgere a' loro persecutor! la domanda che il Divin Maestro

fece a' suoi : Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo,

propter quod eorum opus me lapidatis
3 ?

vm.

Se non che quello appunto che rende gli Ordini religiosi

comraendevoli agli occhi della Chiesa e di tutti i buoni, li

perde e li condanna nell'opinione de' loro avversarii. Questi,

accecati dall'odio satanico che nutrono contro il cristiane-

1 Nella Rivista della Stampa, sotto il titolo La Francia all'estero .

8
Cosi, ad esempio, il Nuovo Fanfulla, nel suo numero del 24 set-

tembre 1901, deplora la incoscienza de' partiti, i quali chiudono gli occhi

dinanzi a' vantaggi material! che procacciorio al paese le Case religiose

e malinconicamente ricorda i danni economici che produsse in Italia la

legge della soppressione.
3
GIOVANNI, X, 32.
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simo, non veggono e non vogliono altro che il trionfo della

civilta laica, cioe, della civilt& che e senza Dio e senza re-

ligione; che prescinde dalla vita avvenire e si restringe nei

puri termini della natura; che non assegna all'uomo altro

fine, salvoche quello che e coraune a' bruti e non ha altro

proposito se non quello di procurare sollazzi e la maggior
somma possibile di godimenti.

Ora gli Ordini religiosi, pel genere di vita che in osse-

quio a Cristo liberamente si elessero, e segnatamente per

1'opera indefessa che prestano alia Chiesa nella difesa della

religione, non solo non promuovono, ma contrastano ad ogni

passo il trionfo e il progresso di questa civilta. Essi dunque
sono degni di pena e di esterminio

;
siccome rei di lesa ci-

vilta laica, si debbono cacciar fuori delle loro case, privare

dei loro beni e persino del diritto di associazione e di servire

Dio come meglio loro talenta.

Ecco tutto il processo de' religiosi e deile religiose ; pro-

cesso che, mentre ne forma la piu bella apologia, rivela in-

sieme la vera indole della presente persecuzione giudaica-

mente massonica che e, giova ripeterlo, di soffocare nella

moderna societa ogni alito di vita cristiana.

Si ostinato e, ne' persecutori degli Ordini religiosi, il mal-

talento di laicizzare o, come meglio direbbesi, imbrutire la

societa, che neppur si peritano di violare apertamente i piu

santi diritti della natura e di attentare vergognosamente a

quelle liberta, che piu gelosameute si vollero guarentire dalle

moderne costituzioni. Quel che loro importa sopra ogni altra

c-osa 6 che sia oppressa e distrutta la religione di Cristo.

Nessuna maraviglia adunque che, a rendere i religiosi

seinpre piu invisi, i propagatori della civilta laica vilipen-

dano i consigli evangelici, chiamino vilta di animo 1'obbe

dienza, tacciano d' ingiustizia il voto della povert& volontaria,

proclamino immorale e antisociale il voto di castita. Di sif

fatti uomini e stato espressaraente scritto: Animalis homo
non percipit ea quae sunt Spiritus Dei : stultitia enim est

illi, et non potest intelligere *.

1
I a' Corinti, II, 14.
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IX.

I trq voti religiosi di poverty castita ed ubbidienza, cheo-

ch6 ne pensino gli avversarii, sono stati in tutti i secoli riguar-

dati e rispettati come cose sacre, sorgenti delle piu rare virtu.

Essi infatti non sono altro che la pura applicazione degli inse-

gnamenti di Cristo, per coloro che intendono seguirlo piu da

vicino e rendersi insigni nel suo servigio. Lo scopo di questi

voti, secondo che autorevolmente insegna Leone XIII, 6 dop-

pio: primieramente innalzare coloro che li pronunziano al

piu alto grado di perfezione; quindi, purificandoli e raffor-

zando le loro anime, prepararli ad un ministero esterno che

si esercita per la salute eterna del prossimo e pel sollievo

delle miserie cosi numerose del genere umano i
.

L'obbedienza e richiesta al pieno olocausto che il religiosa

fa di se stesso a Dio; e lungi dal nulla detrarre alia verace

liberta delTuomo, ne 6 anzi 1'esercizio e la, perfeziona fran-

candola dal pericolo di aderire al male per abuso di arbitrio.

Come tutti gli altri voti, cosi quello di obbedienza 6 fatto a

Dio, al cui adorato giogo il religiose unicamente e interamente

si sottomette. Quindi anche quando, in virtu del voto, egli

obbedisce al suo superiore, obbedisce di fatto a Dio
; poiche in

tanto obbedisce a quello, in quanto riconosce e venera in lui

la suprema autorita di questo ;
nel che 6 il fondamento del-

Fobbedienza cristiana.

Oh no, non 6 punto degradare 1'anima umana n6 avvilire

la propria volonta il legarla liberamente con voto al servigio

di Dio, ma 6 piuttosto nobilitarla e disciplinarla in guisa che

concorra alle opere piu grandiose. Se 1'obbedienza che i re-

ligiosi prestano a Dio e, per Dio, a' loro superiori e, come di-

cono gli avversarii, una vilta d'animo
,
tale pure dovrebbe

dirsi e sarebbe, a piu forte ragione, quella che gli ufflciali ed

i soldati prestano a' loro generali eseguendo ciecamente i loro

ordini e adempiendo puntualmente i loro piani di battaglia.
1 Nella Lettera al Cardinale Richard.
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La poverty volontaria, o il totale spogliamento d'ogni pos-

sesso, e anch'essa un requisite necessario della perfetta imi-

tazione di Cristo : Si vis perfectus es, disse espressamente

la divina Sapienza, vende quae habes. Ora questa poverta,

Tolontaria che i Dottori considerano come saldo muro della

religione e che vogliono sia da tutti i religiosi amata e sti-

mata come madre, 6 da' detrattori degli Ordini religiosi gra-

tuitamente tacciata di ingiustizia. Diciamo gratuitamente, per-

ch6, per quanto cercassimo, non ci 6 riuscito trovare, in

tutte le loro declamazioni, neppur 1'ombra di una prova.

Forse che il religioso dispone di cosa non sua ? No
;

perch6 1'oggetto del voto della poverty sono precisamente i

beni proprii di ehi lo fa. Forse perch6 ne dispone costret-

tovi da altri ? No
; poich6 dell'essenza del voto e che sia una

libera promessa. Forse perch6 ne dispone in favore de' suoi

parenti, o anche in favore de' poveri o della religione '? No
;

perch6 essendone egli il padrone, egli ha il diritto privative

di disporre delle cose sue come a lui talenta. Lo stesso Co-

dice civile italiano, d'accordo con i Codici civili delle altre

nazioni, cosi definisce la propriety : Art. 436. La proprieta

e il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera

piu assoluta, purche non se ne faccia un uso vietato dalle

leggi o dai regolamenti . Ora non v'ha ne legge n6 rego-

lamento che vieti a chi intende farsi religioso di usare il

suo diritto in pro de' parenti, de' poveri o della religione.

Del voto di castit che 6 la perla delle virtu, ed 6 per

la sua nobilta. chiamata angelica, non occorre qui tratte-

nerci di proposito. Gi& piu volte in questo nostro periodico

ne abbiamo discorso distesamente, difendendo il celibate

contro 1'accusa di essere immorale e antisociale i

;
accusa

che gli avversarii ripetono oggi e non si terranno dal ripe-

tere domani, nonostante qualsiasi dimostrazione in contrario.

Osserveremo soltanto che, se si debbono sopprimere o vi-

lipendere gli Ordini religiosi perch6 i loro membri si obbli-

1 Vedi e. g., nella l il

Serie, Vol. 10, pp. 510 e seg. e nel Vol. II

pp. 143 e seg ;
serie V, Vol. I. pp. 183 e seg. ecc.
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gano con voto al celibate, per la raedesima ragione si do-

vrebbero sopprimere o vilipendere tutte quelle altre istitu-

zioni militari od ecclesiastiche che richiedono il celibate. La

guerra dunque uon dovrebbe limitarsi ai soli religiosi, ma
estendersi in parte anche all'esercito e a tutto il sacerdozio

cattolico, cominciando dal Papa sino all' ultimo suddiacono

della chiesa latina.

Si persuadano gli avversarii, che il vero male antisociale

de' giorni nostri non e il voto di castita, si bene il liberti-

naggio che si pu6 considerare come un sinistro precursore
della decadenza e rovina de' popoli. Ne abbiamo un terri-

bile esempio nella povera EYancia, la cui popolazione, grazie

al libertinaggio predicate e praticato dagli anticlerical! sotto

il magistero della massoneria e del giudaismo ivi spadro-

neggiante, anziche crescere, nelle proporzioni in cui crescono

le popolazioni di altri paesi civili, diminuisce.

Nel resto, confessiamo che gli anticlerical!, qualunque sia

la loro nazionalita, non hanno poi tutto il torto, quando ma-

ledicono a' religiosi e alle religiose, per ragione della castita

da loro professata. In questo almeno essi sono logici. Non e

forse sotto le loro ali che si sono moltiplicati a dismisura i

covi delle femmine da mercato? Non si deve forse a loro il

merito di aver legalizzato il concubinato e 1'adulterio, con le

leggi sul matrimonio civile e sul divorzio? Non e forse dono

della loro bonta, se ne' loro giornali della loggia e del ghetto,

sopra le scene e nelle botteghe per le vie piii frequentate

delle citta, si attenta sfacciatamente al pudore e va ormai

baldanzosa di pien meriggio la pornografia? Colui che mo-

strando di scambiare cosi la turpitudine con la moralita,

reputa opera del progresso e della civilta la corruttela dei

costumi e se ne diletta, sarebbe contrario a se medesimo se

non assaltasse rabbiosamente le persone e le case delle sacre

vergini e de' religiosi e non ne volesse la totale distruzione.
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X.

Dal fin qui detto 6 manifesto, che gli Ordini religiosi sono

cosl chiamati, perche contengono una raaniera piu speciale

di vincolarsi a Dio. L'uomo pel battesimo si lega a Dio, obbli-

gandosi a professar la fede di Cristo e rinunziando a Satana

e alle sue pompe. Per la professione religiosa, 1'uomo si lega

a Dio novamente con nodo piu stretto, obbligandosi alia per-

fetta sequela di Cristo e rinunziando al raondo e alle sue

attrattive mediante i tre voti, pur ora accennati, di poverta,

castita ed obbedienza.

Onde, come pel battesimo, 1'uomo diventa cristiano, cosl

per la professione di quei voti, egli e costituito religiose. Nell'un

caso come nell'altro, il legame che lo stringe a Dio 6 un le-

game spirituale, di coscienza. L'origine quindi giuridica della

vita religiosa consiste tutta quanta in un fatto intimo, che

passa fra Dio e 1'uomo; fatto che la Chiesa, quale ordina-

trice della vita cristiana, sancisce e ratifica, ma che lo Stato,

quale moderatore delle relazioni tra cittadini nel foro esterno,

non pu6 contrariare n6 limitare, senza raettere la falce in

messe non sua.

Questa sola osservazione basta pienamente a dimostrare

tutta 1'assurdita deH'applicazione dell'articolo 1780 del Codice

civile franccse, fatta ai voti religiosi dal signor Waldeck-Rous-

seau. In quel Codice, sotto il capo Dell' impegno o nolo del la-

voro e dell' industria
,

trattandosi de' domestici e degli

operai ,
si sancisce, che nessuno puo impegnarsi a servire

altri se non per un tempo determinate : On ne pent engager ses

services qu'a temps. Ora il Codice civile, come tutti sanno,

concerne le persone, i beni e gli atti loro nelle relazioni civili

che quelle persone hanno tra loro. La disposizione dunque con-

tenuta nel surriferito articolo 1780, non si applica nfc pud

applicarsi se non al servizio che un uomo s' impegna a pre-

stare ad un altro uomo ; applicarla quindi, come ha fatto il

Miriistro francese, al servizio che un religioso qualsiasi si ob-
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bliga a rendere a Dio, suo Creatore e Signore, e un contro-

senso giuridico ed una ridicola pretesa.

Ecco le esatte parole del Waldeck-Rousseau, quali si leg-

gono nel Giornale ufficiale: Ecoutez ceci, dit M. Waldech-

Rousseau, c'est la these sur la quelle... tous mes discours

ont en qaelque sorte vecu: Onne peut engager ses servi-

ces qu'a temps , porte, en termes formels, le Code civil.

Du moment que les statuts religieux prescrivent un enga-

gement, perpdtuel, c'est la une exception demandde a la loi ;

et nul autre que le pouvoir legislatif ne peut I'accorder...

Cette these, Messieurs, n'a jamais cessd d'etre professe'e et

reste I'expression de la vrite '.

Questo saggio di giuridica insipienza dato, in pieno Se-

nato, da chi in Francia tiene le redini del Governo ed e ri-

putato uno de' migliori statisti, illustra e conferma la verita,

inculcata non ha guari da S. S. Leone XIII, che coloro i

quali odiano la religione cadono spesso in ridicoli e perniciosi

errori, onde la loro mente di neeessita si ottenebra, perden-

dosi di sovente in vaneggiamenti che non hanno esempio
2

.

Se lo stato religioso e oggi condaimato come illegale ed

illecito, per ragione dell' iinpegno che prendono i religiosi di

servire Dio durante la loro vita col seguire Cristo nella via

dei cousigli evangelici, domani potra e dovra egualmente
condannarsi lo stato sacerdotale, anzi la professione stessa

di cristiano. Forse che il sacerdote, nel giorno della sua or-

dinazione, ed il cristiano, quando rinnova i voti del suo bat-

tesimo, non s' impegnano di servire Dio durante tutta la loro

vita in un modo peculiare?

XI.

Si e detto che 1' intento de' persecutor! e detrattori degU
Ordini religiosi in Francia sia quello di costituire una Chiesa

nazionale con soli preti soggetti a' vescovi, e con vescovi,

umili servi e strumenti del Governo. Cio e vero. Questo pero,

ne' disegni della setta giudaico-massonica, non sarebbe che

1 Journal officiel, Seance 22 juiu 1901.

2 Nell'Enciclica De Jesu Christo Redemptore del 1 nov. 1900.
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il primo passo. Come in Francia, cosl da per tutto altrove,

la setta, ripetiaraolo ancora una volta, non vuole e non in-

tende altro se non la distruzione del cristianesimo, segno

all'odio secolare, inestinguibile del giudaismo.

Le ragioni di ordine morale, politico ed economico, con

le quali si tenta giustiflcare 1'odierna persecuzione contro le

famiglie religiose, sono orpello pe' gonzi. Si dica adunque aper-

tamente che gli anticlericali non vogliono i religiosi e li odiano

profondamente, sol perchfe non vogliono neppur vedere attuata

in altri quella santa follia della Croce, cui essi rinnegano e

bestemmiano, perche non la capiscono.

Tra le molte ragioni di conforto che scaturiscono dalla

fede, ricordate dal Santo Padre nella sua affettuosissima Let-

tera a' Superior! generali degli Ordini ed Istituti religiosi,

v'e appunto questa, ch'essi soffrono e sono perseguitati, perche
sono religiosi. Egli percio non esita di chiamarli, con la pa-

rola del Divin Maestro, beati : Beati estfs cum maledixerint

rob is etpersecutl vos fuerint et dixerint omne malum adver-

sum T>OS mentientes, propter me i
. Se i religiosi cessassero

di esser quel che sono, e seguissero i dettami e le voglie del

mondo, gli anticlericali non darebbero loro alctm travaglio,

anzi li colmerebbero de' loro favori.

Conchiudiamo ricordando a' religiosi invisi e perseguitati,

che il Vicario di Cristo e con loro e cosl loro scrive :

Poiche la malignity del inondo vi osteggia a tal segno, che

pur conculcando in voi le ragioni piii sacre, s'argomenta
di fare opera degna ed utile, arbitrator obsequium se pi*ae-

stare Deo 2

, adorate, diletti figli, in umilta confidente i con-

sigli di Dio. Se talora ei lascia soccombere alia violenza il

diritto, non lo fa che ad alti intendimenti di bene
;
e di piii

suole per inopinate vie soccorrere potentemente a chi soffre

per lui e in lui si affida 3
.

1 MATTBO, V, 11.

GIOVANNI, XVI, 2.

3 Nella Lettera a' Superiori generali.

Serve XVIII, vol. IV, fasc. 1232. 10 8 ottobre 1901.
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NELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA CRISTIANA

ETJna
singolare combinazione questa, che mentre nelle

nazioni civili va crescendo lo studio delle arti belle

e della loro storia, fino a dare loro parte nel pubblico inse-

gnamento; al tempo stesso e presso le medesiine nazioni

va scemando il credito delie letterature classiche, minacciate,

almeno la greca, d'essere del tutto sbandite dai corsi se-

condarii. S'ode infatti lamentare ogni giorno che troppo scarso

frutto si raccoglie da que' capilavori, causa la complicazione

di programmi sovraccarichi
;
che da altro canto le esigenze

della vita moderna inchinano sempre piii alle forme prati-

che e tecniche degli studii
;
che F incremento incessante del

traffico, e lo sviluppo delle Industrie, strettamente connesse

alle scoperte nelle scienze fisiche, richiamano le forti gene-

razioni a ben altri pensieri che non a trastullarsi con gli

Agamennoni e cogli Aiaci
;
che infine la trasforrnazione del-

1'agricoltura e 1'espansione coloniale esigono una piii pro-

fonda cognizione del prodotti della terra, e quindi delle scienze

natural! . Laonde essendo poco il tempo, rapidala vita, ognuno
vede quale parte ragionevolmente debba prevalere.

Checchfc sia del valore di tali argomenti per conto della

letteratura greca, non eguagliata fin ora da alcun'altra an-

tica o moderna, conviene pure riconoscere ch'essa non 6 ac-

cessibile se non per via d'una lingua, al trar de' conti dif-

ficile assai
;
e nella pratica cid che 6 molto difficile, gli e come
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fosse impossibile; al certo non puo passare nel possesso e

nell'uso com une. Ma per buona ventura, eguale difficolta non

si oppone alia conoscenza e al godimento dell'altre arti fio-

rite gi su quel suolo fortimato. Lo studio dell'antichit/t greca

fu sempre il piu sicuro per iniziare la gioventti alle arti belle,

ed aprirne gli animi ai principii del buoii gusto, e per6 del

buon senso : due qualita che nell'arte, e massime nella greca,

sono tutt'uno. Laonde se un giorno venisse che 1'aureo precetto

d'Orazio, vos exemplaria graeca nocturna versate manu
versate diurna, non avesse piii luogo tra i modern! letterati

;

sulle opere pero dello scarpello greco, sui monumenti del-

1'Ellade e delle sue colonie italiche e siciliane, sempre re-

steranno i principii eterni del vero e del bello scolpiti a ca-

ratteri indelebili, aperti allo studioso, anche senza le fatiche

e le noie d'una diuturna preparazione grammaticale.

II perito li scopre al primo sguardo; e chiunque si fac-

cia iniziare una volta all'architettura greca con un poco di

analisi degli element! tecnici, non tardera a scoprire come

sulle trabeazioni doriche del tempio di Teseo o del Partenone,

aleggi quella chiarezza di concetto, nemicissima d'ogni fin-

zione, che e compagna del buon gusto; quell'armonia che

regola tutte le forme secondo ragione e secondo le leggi na-

turali, e non si perita di lasciarlo divedere. Ciascun membro
ha la forma e le dimensioni richieste dal suo ufflzio nell'or-

ganismo, dalla materia ond'6 ricavato, dalla luce che lo ri-

schiara: nulla 6 dato al capriccio; tutto alia ragione illu-

minata da uno squisito sentimento. Ne risulta una forma di

bellezza, attraverso la quale traspare limpida la verita. Non
si direbbe che il genio dell'architetto greco s' incontrasse con

quello del filosofo, esprimendo nel marmo la famosa defini-

zione di Platone: che il bello e lo splendore del vero? E
un medesimo pensiero in diversi linguaggi.

Da tutto ci6 male si dedurrebbe per altro, che tutta 1'arte

consista nei monumenti della Grecia unicamente, ovvero che

oggi non rimanga miglior partito che darsi a ricopiare que-

gli ordini con pedante esattezza: cotesta sarebbe puerilita.
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Negli edifizi dell'antichita greca s'hanno a studiare non tanto

le forme, quanto la loro corrispondenza all'uso, ai materiali

di costruzione, al cielo e al clima : a dir breve, in quelle opere
s'hanno a ricercare i principii e lo spirito che regge e informa

ogni cosa. Anche qui e vero che la lettera uccide, e lo spi-

rito vivifica. Le forme greche materialmente trasportate tra

le nebbie e i ghiacci del settentrione, si direbbe che intristi-

scano, che gelino anch'esse, e perdano ogni vita. Ne il Pan-

theon di Parigi, ne la chiesa della Maddalena, ne il Corpo

Legislative, co' loro colonnati alia greca, riescono ad eccitare

niun sentimento di calda ammirazione. Tutta quell'arte d'im-

portazione non vale quanto la cappella di S. Luigi IX, fiore

gentile spuntato sul luogo ;
ne quanto la maestosa cattedrale

gotica di Notre-Dame, frastagliata e pure unita, chiara d'un

concetto espresso in forme rotte e sminuzzate, che risultano

dalla necessita clella costruzioiie e al tempo stesso sono adatte

a trasparire anche sotto un cielo piii velato. Rivestire a grande

spesa di mosaici dorati e variopinti la facciata d'una nuova

cattedrale, che fin dalla nascita 6 condannata alle nebbie

perpetue del Tamigi, i Greci mai non 1'avrebbero pensato

neppure in sogno : n& vivendo sotto il cielo di Monaco nella

Baviera, avrebbero commesso 1'errore di ricoprire la fronte

della pinacoteca moderna di grandi pitture murali, che i

primi inverni dovevano cassare inesorabilmente. E la dove

non e da chiamare in colpa il capriccio di principi, che am-

bissero di fare delle loro capitali altrettante Ateni, si direbbe

che la moda, o meglio la smania d'un classicismo esagerato,

avesse fatto irrigidire e cristallizzare gl' ingegni, e levato

loro di mente che (parlando solo dell'effetto esterno) gli ag-

getti delle cornici e de' collarini, le incavature de' triglifi, le

scannellature delle colonne, ogni sporgenza insomnia negli edi-

fizi greci faceva assegnamento su quelle luci e quegli sbatti-

menti di ombre vibrate, che solo hanno luogo dove il sole

risplende senza veli, e dove ai candidi marmi la natura ha

preparato per isfondo il dolce color d'or'iental zaffiro .

Altre forme, altri spedienti non mancarono in natura oltre
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i:li ordini greci, e meglio di questi, appropriati a nuovi e

diversi ordinamenti politic! e social!. Non tutta 1'arte e ri-

stretta dentro i conflni della Grecia: perci6 dicevo dianzi,

che quivi meglio delle forme s'avevano a ricercare i prin-

cipii. L'arco e la volta, per esempio, erano sconosciuti iu

(irecia: ma gli architetti greci de' tempi di Pericle, se li

avessero conosciuti, senza dubbio avrebbero saputo trarne

partito, e trattarli con gusto e buon senso pari a quelli di-

mostrati nel poggiare gli architravi sulle colonne. Lo spirito

greco non avrebbe immaginato mai di sollevare alia dignita

di un principle quel lato manchevole della propria archi-

tettura, sostenendo, poniamo, che per s6 la colonna e nata

a reggere una trabeazione e non un arco. Basterebbe a pro-

vare la versatilita di quegli ingegni 1'uso sapiente fatto delle

combinazioni di archi, colonne, volte e pilastri nell'archi-

tettura bizantina. Ma erigere nel secolo XIX un sontuoso

palazzo pel parlamento, con incrcdibile dispendio di pietrami,

di colonne, di bronzi, escludendone, come fu fatto a Vienna,

con studiata sollecitudine 1'uso dell'arco, tanto all'esterno

quanto airinterno: questa puo essere opera di molta fatica,

uno sforzo ingegnoso a ricopiare le forme degli ordini greci :

ma non per certo consentaneo ai principii che i greci avreb-

bero seguito ;
ne 1'effetto ottenuto e pari allo studio o al costo

deH'impresa. Cotali grandiosi puntigli si potrebbero anno-

verare tra gli sforzi deU'unaano ingegno accanto a quei lun-

ghi ragionamenti sacri, ne' quali il puerile secolo XVIII mo-

strava la sua prodezza, evitando da un capo all'altro qualunque

parola ov'entrasse la lettera r.

Orbene ci6 che la Grecia non fece, lo fecero altre nazioni
;

e 1'arco per 1'appunto, e la volta, furono element! essenziali

dell'architettura romana, che stese la sua influenza per tutto

1'impero, cioe dire per tutto il mondo civile; e la stese an-

cora attraverso i secoli, tanto che modificata, trasformata, di-

menticata e poi ripresa, da essa insomnia uscirono i germi
dell'arte bizantina, medievale e moderna.
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*
* *

II popolo romano (conviene ricordarlo per bene intendere

le forme assunte presso di lui dalle arti e dall'architettura

in particolare) non era fornito, come il greco, di quell' in-

gegno ragionatore sottile, temprato delicatamente al senso

del bello, atto alle arti per natura
;
ma era popolo guerriero,

forte, ambizioso, dominatore, e sopra tutto, in pace e in guerra,

abilissimoorganizzatore. Quindi ordinamenti militari e legisla-

zione civile che non hanno uguali per tutta 1'antichita, anzi

in tutta la storia del genere umano. In due secoli incirca

Roma, passo passo, sottomette i tre quarti dell'Europa, 1'Asia

occidentale e 1'Africa settentrionale. Ma col suo fine senso

politico, il romano intende che colla sola forza non si go-

verna; che le nuove conquiste non basta tenerle a freno,

ma conviene incorporarle piu naturalmente, anzi assimilarle

al grande organismo deH'impero. Percio, occupato ch'egli ha

un nuovo territorio, la prima cosa prende possesso deU'oger

publicus, e si presenta come padrone ;
ma tosto ha cura di far

sentire e toccar con mano ai vinti di ieri, che loro torna meglio

la soggezione a Roma, anziche 1'indipendenza d'una volta;

che godranno protezione, soccorsi, e tutti i vantaggi d'una

civilta progredita. Favorisce e fomenta le emigrazioni di cit-

tadini anziani verso le nuove region!, lo stabilimento di co-

lonie, a cui riconosce uguali diritti che agli abitanti della

capitale ; guarentisce la loro sicurezza e difesa, e procaccia ai

cittadini lontani i medesimi comodi che a Roma. S'affretta ad

aprire strade agevoli e sicure
;
a gittare ponti sui fiumi

;
a de-

rivare acquedotti, erigere terme, teatri, basiliche, ogni cosa

con saggezza e munificenza tali, che i monumenti romani

quali tuttora scorgiamo, sparsi per le nazioni dell' Europa
e dell'Asia mediterranea, non cedono di grandezza a quelli

che sogliamo ammirare neU'eterna citta.

Oltre a questi indubitati benefizi, il romano, o sia politica

o indifferenza, si guarda bene dall'offendere il sentimento
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religioso del popoli alleati o vinti; anzi lascia che ognuno in

punto di religione se la vcda a modo suo; e non che inge-

losirsi delle nuove divinita, le aggrega a quelle di Roma,
onorando cosl ne' loro del i popoli stessi, e guadagnando nuove

simpatie, senza patirne alcun disagio, giacche 1'Olimpo basta

ad accoglierli tutti largamente e con decoro.

] naturale che tali provvedimenti giovassero a convalidare

le annessioni, e mansuefare i popoli soggetti, e ad indurre in

loro un elevate concetto della prerogativa di cittadinanza ro-

mana, facendone ambire 1'onore e i vantaggi. Paolo apostolo,

nativo di Tarso in Cilicia, appartiene alia tribii di Beniamino,

puro sangue d'Israele; ma e nato cittadino romano, se ne

vantaall'occorrep.za, e se ne prevale a difesa della sua liberta

personale al cospetto del tribuno romano
;

il quale, risaputolo,

tosto lo fa prosciogliere, con stupore e timore rispettando quel

diritto che Paolo aveva dalla nascita, mentre che egli lo aveva

dovuto pagare a caro prezzo.

Se per6 Roma sapeva trattare le province con una certa

larghezza, non 6 a dire che non le sapesse anche largamente
sfruttare. Non parliamo di tributi, di milizie, di schiavi, e di

ogni ricchezza^ che confluiva alia capitale delTimpero ;
ma

quanto nolle sue spedizioni incontrava di bello e di buono,
nelle arti meccaniche o nelle liberali, oppure negli esercizi

della vita civile, tutto metteva a profitto. Sottomessa la Grecia,

nazione colta e ingegnosa al sommo, tosto Roma si riempie di

greci, fllosofi, retori, grammatici, scultori, pittori, architetti.

Fatta ricca e potente, a uso della gente salita in alto, ama circon-

darsi degli spleudori dell'arte, poniamo pure che alle raffina-

tezze attiche non sia cosl sensibile, come al fasto e alia ma-

gniflcenza. Tuttavia trovando negli artisti venuti dalla Grecia

degli esecutori eccellenti, educati da secoli al buon gusto, li

prende cJ servizio, li paga bene, li lascia scolpire e decorare

a modo loro i suoi monumenti : ben inteso, che il greco re-

stera semplice operaio e nulla piu.

Ma col rimettere nell'arbitrio degli artisti la decorazione

de' monumenti, i dominatori romani non rinunziano perci6 a
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determinare essi ci6 che meritaraente riguardavano come il

piu essenziale: cioe la disposizione generate degli edifizi in

ordine al programma da adempiere, e poi il sistema di costru-

zione. Nelle quali parti fecero prova di un tatto pratico, che

non ha riscontro nella storia dell'arte : magnificenza e gran-

diosita che il consenso universale non seppe meglio qualifi-

care se non chiamandole romane
;
rimote pero dall'esagera-

zione e dallo spreco, cosi di spazio come di materiale
;
dove

tutto e grande, ma tutto e calcolato, tutto collegato nell'or-

ganismo; grandezza, non grandigia? Meglio che lunghi elogi

basterebbe un esame attento delle disposizioni d'un anfiteatro,

poniamo del Colosseo, ovvero delle terme, come quelle di Ca-

racalla, gruppo immense di edifizi, stupendamente coordinati,

compresi in un recinto di centodieci mila metri quadrati : bagni

freddi, tepidi, caldi, portici, palestre ginnastiche, piazzali da

giuoco, sale di lettura, di conversazione, di conferenze, col-

lezioni di statue e dipinti : in una parola un luogo di ritrovo,

di diporto e di passatempo, fornito di tutte le attrattive della

civilta piu ricercata. Quivi tocca 1'apogeo 1'architettura ro-

mana: come 1'arte greca si compendia nel tempio, cosl la

romana nell'anfiteatro e nelle terme: edifizi solenni, che accor-

davano coll'uso pratico 1'intento politico di esaltare il concetto

della potenza dei conquistatori.

Ora egii e chiaro che a tale grandezza di sale, e combi-

nazioni di stanze, di atrii, di rotonde, male si porgeva il sistema

usato da' Greci, per colonne, architravi e muri, tutto in pietre

conce e legname. Tra i material! la pietra e il piii costoso,

non facile a trovare dappertutto; cavata a grandi massi, e

malagevole a trasportare, e a sollevarla richiede macchine

complicate e di costo
;
e in ogni caso, per tagliarla e riqua-

drarla, non era facile in un impero cosl vasto avere sempre

alia mano bravi operai, capaci di farlo a dovere. Tal genere

di costruzione non poteva percio divenire ordinario e passare

nell'uso corrente. Oltracci6 nel sistema degli ordini greci era

impossibile coprire grandi spazii, non potendo le travate pas-

sare certa larghezza misurata dalla resistenza dell'architrave,
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pietra o legname che sia: tanto fe vero che in alcuni de' loro

templi, de' quali si vollero esagerare le dimensioni, come, se-

condo Strabone, quello ionico di Mileto, la cella forzatamente

dovette restare tutta scoperta.

Venne perci6 opportune 1'uso dell'arco e della volta, che

1 Greci non conobbero o non usarono (ed 6 senza dubbio un

lato manchevole nell'arte loro), e che i Romani, trovatolo in

Italia presso gli Etruschi e nell'Asia presso i Persian!, accet-

tarono, svolsero e propagarono merc6 uno spediente di grande

sapienza pratica, cioe costruendo la volta di material! con-

glomerati, nel modo che diremo tra breve.

Dagli Etruschi presero 1'arco di pietre squadrate, qual

essi solevano voltarlo sulle centine a tutto sesto, sebbene

questi usassero pure unire le pietre a cuneo, non in arco,

ma in linear tesa, reggentisi per contrasto, cioe la piatta

banda, come suol dirsi. Uno de' piu begli esempii di quella

prima maniera ce lo conserva Perugia nella sua porta, detta

d'Augusto, per i restauri fattivi da lui. II sistema, e proba-

bilrnente la costruzione stessa dell'arco di sotto, sono dell'eta

etrusca : un archivolto formato di due giri sovrapposti di

pietre tagliate a conio, e una ^semplice goletta che nasce
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senza preparazione da' piedritti a fior del muro. II fregio,

ne' pilastrini ionici alternati ai dischi che tengono luogo delle

metope, presenta una variante libera de' triglifl dorici. II

tutto 6 d' un andare franco, robusto, originate per la felice

combinazione di quei diversi element!
;
un vero cimelio del-

1'arte romana antica.

In Asia invece, e probabilmente in Persia, i Rornani ap-

presero 1'uso de' mattoni d'argilla, cotti al fuoco, rarissimo

in Roma avanti 1'eta d'Augusto ;
il che fu insigne progresso.

Questo materiale infatti, inodesto in apparenza, bello e pronto

com'egli e, associa alia comodita una grande leggerezza e

resistenza enorme. Non bisogna credere per6 che i Romani
se ne servissero a costruire di mattoni interamente le loro

volte; anche questo sarebbe stato lavoro troppo difficile e

costoso
;
ma ricorsero a uno spediente piu semplice, somi-

gliante alia maniera seguita per le muraglie, le quali ave-

vano soltanto le facce di mattoni regolarmente posati, e den-

tro contenevano una riempitura di pietruzze e calcina, a

strati alternati, che facendo presa insieme, diventano un

macigno.

Se non che riguardo alle volte essi si trovarono di fronte

ad un problema intricato di condizioni difficili a conciliare :

tenere anzi tutto un modo di struttura semplice, facile, e

quanto alia sostanza, uniforme per tutto 1' impero ;
in secondo

luogo risparmiare al possibile il lavoro di centine e impal-

cature, e quando si potesse, fame senza addirittura. Giacch6

(6 bene notarlo) questa fu la grande e costante sollecitudine

dei popoli antichi, che furono alienissimi tutti dall' idea di

fabbricare due volte 1'edifizio, prima in legno e poi in mate-

riale. Non & qui il luogo di esporre per minuto le ingegnose

soluzioni escogitate a tale effetto in Oriente, in Persia, a Bi-

sanzio, ecc. Ma 6 certo che castelli di antenne e di travi, pari

a quelli che da parecchi anni assiepano i pietrami dell'enorme

palazzo di giustizia, Roma antica non li vide mai.

Per soddisfare adunque alia prima condizione, cioe alia

semplicita, la volta romana tipica, quella dell 'eta imperiale,
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vien ridotta ad un conglomerate di calce e pietruzze a strati

orizzontali, induriti e cementati in una massa unica, quasi

un monolite artificiale, entro il quale sia scavato il giro

della volta. Un lavoro siffatto per altro non si potrebbe model-

lare se non sopra una poderosa irapalcatura di centine e

tavolati, robusti e ben conuessi
; giacch6 per poco che la

armatura cedesse, il masso addossatovi sopra, rappreso ed

indurito, ma punto elastico, schianterebbe. Percid il costrut-

tore romano, sollecito di risparmiare al possibile 1' opera

provvisoria di legname, scompone la sua volta in due ele-

menti : cio6 un'ossatura rigida fatta con archi di mattoni, ac-

curatamente murati sulle centine, e poi il materiale di riem-

pimento. Quegli archi, grazie alia leggerezza e resistenza

dell'argilla cotta, appena gravano sulle armature, e rassodati

che sieno, sotteutrano essi alle ceutine, e reggono seriza fa-

tica e senza pericolo il peso della riempitura di calce e di

pietre, che sollevandosi a suoli piani, negli spazii interposti

agli archi, 1* incorpora con se, fa presa, e diventa tutta una

massa.

Se tale procedimento sotto il rispetto puramente tecnico,

6 meno perfetto della struttura a pietre squadrate o tutti

mattoni, esso fu perd un ingegnoso ripiego, imposto ai Ro-

mani dalle necessity pratiche, il quale solo rese loro possi-

bile di girare quelle volte immense che sono tuttora la me-

raviglia degl' intendenti. A preparare 1'ossatura, che 6 la

parte piu difficile e delicata del lavoro, bastavano pochi ope-

rai piii capaci e meglio istruiti : a portare pietre e calcina

per la riempitura, bastavano le braccin, e di queste non era

difetto.

Tale 6 il principio: nell'esecuzione si riscontrano diffe-

renti maniere. Talora la predetta ossatura era a guisa di

una rete continua che appariva sulla faccia stessa della volta.

Tal altra (caso piii frequente) era una serie d'archi separati

(fig. A); spesso ancora le centine leggere venivano ricoperte

d'una volta formata di larghi quadrelloni (O
m 45 x Om

60)

stuccati e rinforzati lunghesso le giunture degli archi da una
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seconda serie di mattoni sovrapposti (fig. B). N6 mancano

casi, che a reggere pesi straordinarii si raddoppiasse tutta

la volta.

Questo terzo sistema (B), di straordinaria solidita, fu ado-

prato a voltare il tepidario delle terme di Caracalla (216 d. C.),

sala immensa e stupenda, la cui maesta tuttora traspare dalle

mine, ed e cosa che stordisce. La ricopriva una volta a cro-

ciera, spartita in tre campi, larga m. 22 e lunga m. 56. E la

sala s'allungava fino a 95 inetri circa, comprendendovi i due

spazii, che le si aprivano a' due capi, distinti anzich6 sepa-

rati per un ordine di colonne leggere.

L'aspetto d'una siffatta magnificenza di costruzione si

gode anche oggi nella gran sala delle terme di Diocleziano

(305 d. C.), convertita da Michelangelo nella chiesa di S. Ma-

ria degli Angeli, ed e piii vasta ancora della precedente.

La volta a crociera, che da milleseicento anni la ricopre, si

regge su archi diagonali e archi di testa, condotti secondo il

sistema della figura A, e comprende tre compartimenti quadri,

larghi 24 metri ciascuno. E bene notare qui per incidenza,

come la navata maggiore della basilica di S. Pietro non ha

che un metro di piu in larghezza.

Mentre la costruzione di Diocleziano tocca, per dir cosi,

il termine delle grandi fabbriche imperiali, e ci rappresenta

la volta romana nel suo ultimo sviluppo, il Pantheon eretto

gia da Agrippa, (27 a. C.) ma rifatto nella forma presente

da Adriano (117-138 d. C.) nella sua cupola gigantesca, la

piu grande che i Romani ci abbiano lasciata, ci dimostra gia

il medesimo principio della fig. A, adattato pero alia forma

emisferica della volta. Questa forma suggeriva naturalmente
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di guidare gli archi, che formano 1'ossatura, secondo i me-

ridian' convergent! all'ampio lucernario e concorrenti a for-

mare quella mirabile decorazione a cassettoni, digradanti a

misura che salgono verso il vertice *. Essi sono fatti digetto

1 Questa bella e cotnpendiosa figura rappresenta, nella proiezione

detta assonometrica, poco oltre la meta della pianta, colla porta, gli attac.

chi del portico, e due sezioni meridiane different!. Metodo soinigliante in-

contreremo spesso nolle figure che accompagneranno questi semplici arti-

coli, e che dobbiamo quasi tutte alia gentilezza del Sig. CHOIHY, protV.s-

sore alia scuola des jtonts et chausstes di Parigi. DeU'eccellente opera di

lui sulla storia deH'Architettura rendemmo conto nel nostro quaderno 1204

(18 agosto 1900); alle sue giustissime osservazioni facciamo qui larga

parte, come pure alle profonde osservazioni del Viollet-le-Duc, agli studii

de' Dehio e Bezold, de' Chipiez et Perrot, ecc. La letteratura di questo
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e cavati nel vivo stesso della volta alleviandone il peso ;

nei meridian! e parallel!, donde risultano, seguono le co-

siddette linee di curvatura della superficie ;
cio6 quelle linee

che in qualsivoglia volta di pietre sono suggerite dalla na-

tura stessa, per la massima solidita. delle giunture, e come

tali riescono per un effetto istintivo le pifr gradevoli all'oc-

chio, il quale vi scorge la naturalezza, cio& dire la conformita

del fatto coll'idea, che e quanto dire la verita.

* *

Ora ecco che coll'uso delle volte 1'architetto si trova di

necessity impegnato in un nuovo problema e complicato as-

sai : cio6 I'equilibrio delle spinte. Fintantoche 1'edifizio veniva

ricoperto di travatura e tetto, come il tempio greco o la basilica

romana primitiva, non occorreva altra forza da equilibrare se

non la gravita. : a pressioni verticali, sostegni verticali ;
mura-

glie lisce e colonne bastavano, ne era bisogno cercare altro. Ma

quando all'architrave sottentra un arco, e al tetto una volta ri-

curva ;
allora oltre al loro peso sui sostegni, intervengono altre

forze laterali, cioe quelle tendenze ad allontanare i punti d'ap-

poggio 1'uno dall' altro, le quali nascono dal reciproco contrasto

delle parti onde 1'arco 6 composto : in una parola nascono le

spiute laterali delle volte, sforzi che variano secondo il peso, la

forma, 1'ampiezza degli archi, ma sono inevitabili. E siccome

colle condizioni dell'equilibrio, dalle quali dipende la solidita

dell'edifizio s'hanno pure a conciliare le necessita. pratiche

dell'uso a cui 1'edifizio & destinato, poi la comodita, la spesa,

la natura dei materiali, e infine la decorazione e tutti gli

altri riguardi all'estetica: quiudi s'intende come la'struttura

e le spinte delle volte sieno, come dire, i perni intorno ai quali

s'aggira lo svolgimento e la storia dell'architettura dall'eta

imperiale in poi per tutto il mondo civile, cosi in oriente

come in occidente. II che merita molta considerazkme ;
es-

argomento del resto e cosi copiosa, che torna inutile allegarne pure un

compendio ;
e da altro canto le piu delle conclusion! essendo omai patri

monio comune, sarebbe inutile intralciare questa modesta esposizioi

dar noia al lettore con continue citazioni.
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sendoch6 delle difflerenze tra le forme architettoniche presso

popoli diversi, o delle loro variazioni presso un medesimo

popolo, sovente s' andarono ricercando le cause in campi

troppo lontani dal vero, quando nell'indole morale, quando

negli ordinamenti social!, o nel sentimento religiose o in

altra ragione mistica, anzi fantastica
;
mentre che di fatto

le ragioni vere erano molto semplici e alia mano, cioe ra-

gioni tecniche innanzi tutto.

Le volte usate ordinariamente d;ii Romani nei loro edi

fizi, sono pertanto di tre forme, le piii semplici appunto e le

piu facili a combinare : la volta emisferica, la volta cilindrica

(a botte), e quella che risulta dalla penetrazione di due ci-

lindri ad angolo retto. Tre sistemi chcj bastano a tutto. I loro

edifizi, nella pianta e negli alzati, non saranno che com

binazioni e conseguenze necessarie di questi tre mctodi, co

stantemente congiunti col pensiero di allogare aH'iuterno gli

organi di controspinta, cioe le masse che contrabbilanciano

le spinte, profittandone per distinguere gli spazii interni,

come tosto vedremo.

Se hanno una sala rotonda, le girano sopra una cupola

emisferica, come al Pantheon. Quivi a fermare la volta gigan-

tesca (circa 44m di diametro) sono disposti que' sei gradini

circolari, che la ricingono di fuori, e la serrano contro

1'enorme tamburo che le regge e risospinge insieme (V. fig.

a p. 157). II vivo del muro e grosso piu di sei metri; il che,

dove fosse tutto massiccio, farebbe un curnulo di mate

riale, non necessario per nulla aU'equilibrio ; perci6 1'ar-

chitetto saviamente lo alleggerisce, per via di quei nicchioni,

che servono di ampliamento alia sala rotonda, e di quegli

altri vuoti, che riportando le pressioni sopra sedici punti

detenninati e moltiplicando le superflcie rosistenti, accre-

scono soliditSi a tutto il sostegno.

Quando invece si tratta di copi'ire uno spazio rettango-

lare la volta a mezzo cilidro e quella che piu spontanea si

presenta: ma siccome la spinta s'esercita sui piedritti, ove

1'arco s'imposta; una tal maniera di volte spinge i soste-
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gni equabilmente lungo i muri lateral!. Quest! non sempre

sono capaci d' egual resistenza per tutta la loro lunghezza :

una sala quadrata, per

esempio, potrebbe darsi

che soltantoaiquattroan-

golilapresentasse: quin-

di i Roman! ebbero presto

ricorso alpartito di inter-

secare la volta cilindrica

con un' altra, cilindrica

essa pure, ad angolo rotto

colla prima ;
onde nasce

la volta a crociera, in

cui tutto il giuoco delle

spinte e concentrato sui

quattro punt! A B C D.

Spediente comodissimo

e
altresl nel caso che bi-

sognasse prender lume

dall'alto; potendosiallora

aprire finestre nello spa-

zio fra B e C, come av-

viene per es. nelle grand! sale delle terme sopra rammentate,
che s'elevano sopra i tetti delle sale minor! contigue. Questo

accorgimento di riportare, mediante combinazione di volte,

le spinte sopra poehi punti, che si possono rinforzare a pia-

cimento, sar la chiave di tutta 1'architettura gotica: la quale

nascera dopo molt! secoli, quando infruttuosi o insufficient!

tentativi per ricoprire di volte le chiese, ricondurranno i co-

struttori alia volta a crooiera dei Roman!, e di qua alia volta

su nervature.

Questi frattanto se ue prevalsero per la facilita che loro

offriva di servirsi delle masse medesime destinate all'equili-

brio, per distribuire gli spazii dentro gli edifizi. II pensiero, del

resto, e tanto naturale, che s'incontra anche altrove, per es.,

nell'architettura persiana; ne 6 ragione di vedere in cid una

trasmissione da popolo a popolo, potendo facilmente venire

in capo a ciascuno separatamente. Certo 6 che i Roman! ci si
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attennero sempre ;
e che i Greci bizantini, accettato da Roma

1'arco e la volta, non abbandoneranno essi neppure il sistema

de' contraftbrti interni, che li condurrA, ai capilavori dell'ar-

chitettura cristiana.

Ma giacch6 questo e un punto che differenzia sostanzial-

mente le due forme piu perfette della medesirna, la bizantina

e la gotica, mette conto di riscontrarlo da vicino sopra i mo-

nument! stessi di Roma imperiale, o sia nelle terme, o meglio

ancora nella basilica di Costantino al foro romano.

Niuno e che non ricordi quei tre archi solenni che si

aprono sulla Sacra via, quasi dinanzi a S. Francesca Romana.

L'ombre taglienti che verso il tramonto essi gittano sui cas-

settoni ottagoni delle magnitiche volte, sono la delizia dei

pittori, studios! di quell'ornato effimero di tinte indeserivi-

bili, onde il sole romano sempre giovane ravviva le ca-

dute grandezze della vecchia Roma. Ivi 6 la volta imperiale

schietta, quale sopra abbiamo descritta; ivi e un monumeuto

de' piu maestosi, principiato da Massenzio (308 d. C.), ulti-

mate da Costantino vincitore (315 d. C.), monumento funebre,

si potrebbe dire, della grande architettura romana in occi-

dente, dove gi si facevano sentire i germi funesti di quella

decadenza che, sia pure con oltre un secolo di agonia, do-

veva terminare collo sfasciamento dell'impero.

Le tre grandi volte cilindriche che tuttora sussistono, si

addentrano m. 17 !

/4 ,
con 20 m. */ di ampiezza, e s'alzano

m. 24 J

/2 dal suolo. Ma esse uon formano che la sola, navata

di destra, cio6 meno della terza parte dell' immensa basilica,

e nella costituzione dell'edificio, nou piii che un 'accessorio :

della navata sinistra che le faceva riscontro, e di tutto il

muro di perimetro rimangono le tracce
;

la navata di mezzo

poi, che costituisce il vero corpo della basilica, sgombera

d'ogni impaccio, spazia per i suoi 85 metri di lungo e i quasi

25 di largo, a un dipresso come la navata di San Pietro dalla

porta di mezzo ai pilastri della cupola.

Fu tempo gi che su questo spazio si stendeva una bella

volta a crociera compartita in tre campi, che ricadevano

su otto magniftche colonne monoliti
*, addossate ai grossi muri

1 Una di queste colonne, il cui fusto e alto 19 m., sorge oggi da-

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1232. 11 9 ottobre 1901.
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che oggi ancora] veggonsi frapposti ai tre archi superstiti. La
bella volta e rovinata pur troppo : ma cogli attacchi e 1'im-

postature, che sempre si scorgono, 1'architetto non ha da

penare molto per ricostituirla. Lo schizzo qui contro ne rap-

presenta un tratto, da cui s'argomenta tutto il sistema del

superbo edifizio. A bilanciare le spinte della gran volta,

dietro le colonne sorgono gross! muri contrafforti (E), colle-

gati due a due da tre volte cilindriche, come quelle (V) che

restano tuttora. Trasportato il muro di recinto in R, gli

spazii S vengono incorporati alia basilica e goduti come locali

accessorii, ed a crescere la comodita senza scapito della sal-

dezza, s'aprono tra loro delle porte E, voltate a tutto sesto.

Cosi tutto lo spazio e utilizzato, tutto 1' edifizio equilibrato:

nulla di superfluo; il grande organismo si regge in se stesso.

Ritroveremo spesso negli antichi edifizii e nei moderni,

sistemi somiglianti: segno ch'essi sono improntati con ve-

rita sulla natura delle cose. E arte utilitaria, ma e pur arte

vera: e 1'arte romana nel suo carattere piu spiccato.

vanti la faeciata di S. Maria Maggiore, sopra un gran piedistallo, e sor-

regge la statua della Vergine Maria. Cosl una delle otto colonne del Te-

pidario alle terme di Caracal la sta ora a Firenze in piazza S. Trinita.



LA QUESTIONE SOCIALE

E LA DEMOCRAZIA CRISTIANA

HI.

/ caratteri delta democrazia cristiana.

Prima di esporre quest! caratteri, cosi chiaramente trac-

ciati da S. S. Leone XIII, crediamo opportune dare qualche

notizia speciale intorno alia genesi del norae ed alle contro-

versie che ha suscitate.

Partendo dalla nozione ancora confusa della democrazia

cristiana, che fa di essa un'applicazione al bene comune,
una socializzazione, per cosi dire, delle forze e delle ener-

gie possedute dall'ambiente sociale, noi 1'abbiam vista na-

scere col Vangelo, e svolgersi merce 1' influsso benefico del

Cristianesimo, finche essa si trovd di fronte, quali forze

nemiche, la violenza opprimente della barbaric, 1'egoismo cal-

colatore dell'avarizia e 1'orgoglio rivoluzionario dell'eresia.

La democrazia, cosi intesa, conta circa 2000 anni di storia
;

mentre il nome e di conio recente. Come sembra, il vessillo

della democrazia si inalbero in Francia verso Tanno 1830
;
e

a quel tempo rimontano le discussion! sopra il significato

della parola democrazia, discussion!, che, come risultato,

danno alia parola un'interpretazione meno politica, cioe di

un'azione /// favore del popolo, cosicche debba dirsi demo-

cratico chiunque voglia dedicarsi alia cura del popolo.

All'ombra di questo vessillo sono anzitutto aggruppati

uomini di idee peraltro profondamente diverse : rivoluzionarii

e anarchici, razionalisti e volteriani, e persino alcuni cattolici.

La presenza di questi ultimi desta maraviglia. Le idee teo-

cratiche ed autoritarie del cattolicismo possono elle accordarsi

1 Vedi Civ. Catt. quad, del 21 sett. 1901, p. 653.
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con la democrazia? fra democrazia e fede non v'6 forse anta-

gonismo assoluto? Cosi pensarono e scrissero i liberal! incre-

duli di quel tempo
l

. ,Ma tale confusione non pot6 durare

a lungo : ben presto quelli che sognano lo sconvolgiraento

delle basi attuali della societa presero in Germania il nome

di Social-Democraten, e divennero in breve i socialist! dei

paesi di stirpe latina. I razionalisti si son chiamati liberali,

progressisti, radicali.

In tal modo la parola democrazia ando scomparendo

dall'uso, fino ad esser quasi abbandonata; cosi che nel 1891

al Congresso cattolico di Malines 1' Helleputte, deputato al

Parlamento belga, pote dire : La parola democrazia non

e ancora bandita, e poiche essa esprimeun'idea molto conforme

alle dottrine del Vangelo, noi 1'accogliamo, prinia che altri

ce la tolga: sapremo giustiflcarne 1'uso. Ecco come la schiera

dei democratic! divenne una schiera di cattolici, e come quei

soli che attinsero nella ioro fede la verita dei principii e

1'energia per attuarli, ebbero, come in monopolio, il nome
di democratici.

Noi dimostreremo che la vera democrazia e di uatura

sua cristiana: non vi sarebbe quindi bisogno di un qualifi-

cativo del nome. E bene tuttavia esprimerne con la voce

cristiana il carattere essenziale, anche per megiio stabi-

lirne 1'opposizione con 1'altra scuola democratica, che le sta

contro. Or dove si introdusse per la prima volta il nome di

democratici cristiani?

Se non erriamo, a Liegi fu esso accolto nell' uso comune.

Questo nome, che per se stesso indicava un'azione cattolica,

era portato nel Belgio da una grande associazione in favore

del popolo, la Lega democratica belga *. Accolta con entusia-

1 I caratteri essenziali di ogai religione sono 1'autorita, 1' intol-

leranza, 1'iminobilita. La democrazia pno forse acconciarvisi? Per cre-

derlo, bisognerebbe ignorare del tutto la natura e le condizioni d'una

societA, democratica . VACHEROT, La cttmocratie, p. 48.

1

Sopra le sue origin!, vedi VBRMBERSCH S. I., Manuale sociale,

La legislation et les oeuvres en Belgiqtte, 2e
partie, Louvain Uystpruyst.

1900.
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smo per tutto e da tutti, finche si restrinse nel c-ampo socialo,

su>rit6 poi, anche da parte di cattolici a tutta prova, una viva

opposizione, quando 1'estensione del dritto di suffragio le dette

un aspetto politico. LaLega voleval'autonomia, equestaveniva

quasi a costituire nel partito cattolico uno scisma. Ecco la

iTi'Miide obbiezione, che noi accenniamo appena, essendo estra-

nea al fine del nostro lavoro, come per corcarvi soltanto 1'ori-

gine di una opposizione, che poi si spiegd contro il noine stesso.

D'altronde nel grande movimento eccitato daU'Enciclica Re-

ri',,1 Novarum vi furono allora, come serapre in appresso,

degli esaltati, che pretendendo esclusivaraente per se il titolo

di democratici cristiani, a poco a poco scossero il giogo di

ogni autorita e disertarono le file della milizia cattolica. Per

questi eccessi, che coprirono di un certo discredito lo stesso

norae, i democratic! del Belgio piu accorti cominciarono a

chiamarsi cattolici, piuttosto che cristiani.

I democratic? cristiani francesi
l

nacquero dopo il con-

gresso tenuto a Reims riel 1896. L'abilit e la facile parola

degli scrittori e degli oratori di questo gruppo prepararono

la Francia a quelle giostre intellettuali, nelle quali dovevasi

poi analizzare, discutere e determinare il concetto della de-

mocrazia cristiana 2
. Le controversie si aggirarono sopra tre

o quattro punti principali : il carattere religiose del partito, il

suo attaccamento alia repubblica, il suo organamento ed il

suo fine.

L'abbate Gayraud
8 aveva scritto un lavoro, negando che

il partito fosse confessionale. L' Univers lodo il libro, ma uno

dei suoi associati ingaggid con 1'autore una viva polemica,

circa tale negazione *. L' Osservalore Romano la disse as-

1

Togliamo i seguenti particolari storici dall'opuscolo La nouvell*

Encyclique sociale, par A. VERMEF.RSCH S. I. Introduction ; Bruxellcs,

Schepens, 1901.

2 La Democratic chrttienne fe anche il titolo d'una rivista, diretta

dall'abate Six.
3 f^es dtmocrates chrdtiens, leur doctrine et leur programme. Paris,

Lecoftre, 1899.

4 Vedi i document! nella Revue des Questio-ns actuelles, t. 48 e 49%
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surda in un articolo pieno di sdegno per simili confusioni,

che poi danno luogo a varie logomachie. Allora il Gayraud,

prendendo occasions da un discorso dell' Harmel, si affretto a

battere con bel garbo la ritirata, cercando di mettere cosi

fine alia lotta. Dovette pero rispondere anche ad un articolo

del Toniolo, pubblicato nel Popolo italiano di Torino 4
. Ci6

non ostante, alcuni democratici francesi mostrano di vagheg-

giare tuttora il sogno d' una neutralita nelle loro istituzioni

a bene del popolo *.

Mentre in Francia molti democratici cristiani si dissero

tali unicamente, perchfc accettando il fatto della democrazia

si eran preflssi di renderla cristiana 3
,

altri affermavano un

legame necessario fra democrazia e repubblica. Secondo il

Fonsegrive, la fratellanza evangelica genera 1'eguaglianza, e

questa, a sua volta, mette capo al suffragio universale e ad

una tal forma di governo, dove non potrebbero piu ainmet-

tersi ne caste nobili, ne famiglia reale 4
. II R. P. Antoine 5

protesta contro tale deduzione, non avendo la democrazia

cristiana alcun carattere essenzialmente politico, e potendo

benissimo adattarsi ad una monarchia, che concede al popolo

una certa parte nel governo delle cose.

Per il popolo, col popolo : questa parola d'ordine, tecle-

sca d'origine
6

,
e il grido che chlama a raccolta i democratici

cristiani. Ma col nome di popolo s' intende forse designare

II p. A^TOINE S. I. nego esser vera questa imputazione di neutralita

religiosa. V. il suo opuscolo Dtmocratie politique et democratic chretienne,

Paris, Quelquejen, 1900.

1 L'articolo 6 intitolato Democrazia cristiana di nome e di* fatto. Nel

poscritto della sua risposta, il GAYRAUD promette di togliere, in una
2a edizione, il titolo disgraziato ad bonum pacis . V. Quest, act. t. 49,

p. 88 sgg., 124 sgg.
2 Cio non pertanto notiamo che questa neutralita era estranea alia

polemica fra il GAYRAUD e il corrispondente deirUnivers.
' Cosl precisamente il GAYRAUD.
4 La Crise sociale, C. XI, / idee democratique, p. 457. Paris, Le-

cofFre, 1901.
5
Opuscolo citato, p. 12.

6 Durch's Volk: fur's Volk..
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la sola classe operaia, che intanto, nell'attesa di un organa-

mento sociale che assorba le altre class!
,

sarebbe il solo

oggetto della preoccupazione del governo?

Utopia socialistica e rivoluzionaria, contro la quale si son

levati i piii autorevoli rappresentanti del partito democratico

cristiano! Essi non credono ad una costituzione omogenea
della societa: la varieta delle classi social! restera serapre

qual fatto, e non perdera percio la sua ragion d'essere. II

popolo e la nazione intera, composta a gerarchia sociale. Ma
se si vuol restringere il senso della parola, la frase per il

popolo, vuol dire 1'azione principalmente in suo favore, es-

sendo esso la parte piu debole ed avendo una storia piu

luuga di dolori
;
la frase poi col popolo non ha nulla di esclu -

sivo, ed esprime tutt'al piu una necessita passeggera, che

ha la sua causa e il suo limite nelT inerte indifferenza delle

classi superiori
4

.

Anche alcuni giornali italiani, verso il 1896, comincia-

rono a parlare di democrazia cristiana, ma per vero dire

con tale confusione di termini e varieta di significati, come

non s'era mai fatto altrove, mentre proprio in Italia assai

piu che altrove la questione era di somma importanza, trat-

tandosi di dare un nome esatto all' intera azione cattolica.

L'espressione lungamente combattuta ha per6 trovato un il-

lustre apologista nel prof. Toniolo, il quale consacro nel

giustificarla e definirla uno studio profondo, rivendicando

al Cristianesimo il concetto originale della democrazia. Egli

cosi la definisce : Quell' ordinamento civile, uel quale tutte

le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del

loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzioualmente al bene

comune, rifluendo nell' ultimo risultato a prevalente vantag-

gio delle classi inferior!. Questo studio pubblicato nel pe-

riodico romano, la Rivista internazionale di scien.se sociali *

* Cfr. ANTOINE, Cours d'&onomie sociale, 2a edizione
; Paris, Guil-

laumin, 1899, p. 255.

* Numero di luglio 1897. L' articolo fu subito tradotto e inserito

nelle Questions actuelles, t. 40-41, ed aiiche pubblicato separatamente per

cura della din-zione di quella rivista.
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fu molto notato e lodato, senza peraltro guadagnare tutti i

voti. Quasi nello stesso tempo il R. P. Chiaudano S. I.
l in

un opuscolo assai ragionato, dove pero dichiarava di restrin-

gersi spltanto alle condizioni della nostra Italia
2

,
si fece a cri-

ticare 1'espressione come una novita inutile ed equivoca, la

quale minacciava una disgregazione nel fascio delle forze

cattoliche. La questione fu caldanaente combattuta nel XV con-

gresso cattolico (Milano, settembre 1897) in un comitato di

uomini eletti. Sul principio parve che tutti andassero d'ac-

cordo, nel riconoscere che le espressioni azione popolare cri-

stiana e democrazia cristiana erano in fondo intese ad un

modo stesso, ma che in pratica dovevasi necessariainente-

tener conto delle circostanze di tempo e di luogo. In seguito-

si ripigliarono, e piu ardenti, le discussioni, minacciando di

passare dal campo delle idee a quello dell'organamento pra-

tico. In tale statO' di cose molti cattolici si rivolsero alia

Santa Sede, per ottenere una decisione che tutti si aftrettarono

ad accogliere
8

.

Nelle altre nazioni la polemica fu meno ardente. In Ger-

mania il barone von Hertling
4

,
dichiarava di aver ben poca

simpatia per 1'espressione in se stessa, non trovandovi che

un solo ragionevole signiflcato, quello cio6 di un orienta-

mento per istituzioni e movimenti democratici gia di fatto

esistenti.

In conciusione il termine veniva discusso quanto, e piii

della sostanza della cosa, giacche le discussioni ne avevano

gi^, sufficientemente illustrata la sostanza. Dai discorsi e dagli

scritti del Devas in Inghilterra, di A. Verhaegen -e del De

Gryse nel Belgio, del Conte De Mun, di L. Harmel e del

P. Antoine in Francia, del Toniolo in Italia, per tacere di altri r

si ricava un concetto quasi identico delia democrazia. Tutti

1 Democrazia cristiana o movimento catlolico ; Torino, Roma, 1897.

2 La traduzione che uscl nel Belgio, fu fatta all' insaputa del-

1'autore.

3 Cfr. Civilta Cattolica, 1901, vol. I, pag. 385.

4 Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik; Freiburg, Herder,

1898, p. 287.
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convengono nell'ammettere clie la democrazia cristiana non

h:i tin preciso significato politico, e che noa importa in al-

cun modo la sovranita del popolo; essa vuole soltanto Vordine

^><-iale cristiano, ossia un organamento sociale tendente al

vantaggio comune di tutti, in ispecie delle classi popolari,

secondo i principii banditi dal Vangelo *.

Nella Chiesa cattolica, come la riforma segue a passo a

passo gli abusi, cosl la luce & pronta a dissipare le tenebre.

Le eresie provocano le definizioni
; quando tutto e buio e con-

fusione nelle idee, si sente vicina una soluzione chiara.

Giacch6 questa confusione stessa indica sempre una agita-

zione di intelletti, una preoccupazione generate, che mani-

festano alia lor volta 1'esistenza di un bisogno. Ora per

ogni que^tione che interessi il bene superiore dell'umanita

Iddio ha dato alia Chiesa, nel supremo magistero del Sommo

Pontefice, il mezzo di sgombrare le nubi che offuscano, e al

momento opportune far rifulgere agli sguardi il sole della ve-

rita. I cattolici italiani fecero appello al Papa, implorando il

suo intervento. La risposta venne, ed 6 netta e precisa, accon-

cia ai bisogni intellettuali delle persone che non si lasciano

guidare da preconcetti, e vogliono con tutta la sincerita del-

1'animo seguire ossequenti gli iridirizzi del Pontefice. L'En-

ciclica Graves de communi, accetta, senza imporlo, il nome
di democrazia cristiana, dandone un concetto di una sempli-
cita meravigliosa. II miglior commento alia parola del Papa
sarebbe il qui trascriverla di nuovo come fu data, e lo fa-

remmo se non sapcssimo che tutti i lettori della Civiltd 1'hanno

letta e meditata.

Se essi vogliono rinfrescarne la memoria, vedranno che

questo concetto si fonda per intero in una verita di prin-

cipio, in un dovere ed in un fatto, che di questo dovere

rende necessario ed urgente il ricordo.

1

ANTOINE, S. J., opuscolo citato, p. 9.
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1. La reritd di principle e I' ultima destinazione comune
di tutte le cose, verita dettata insieme dalla ragione e dalla fede.

II Creatore, assegnando a tutti gli uomini un unico

padre ed in retaggio naturale la stessa dignita primigenia,

ha fatto dell'universe visibile il patrimonio di tutti i discen-

denti di lui.

II Padre, presso cui non vi ha preferenza di persone ^
che nel largire i suoi doni non distingue il Giudeo dal Gen-

tile, n 1'uomo libero dallo schiavo e che ama intensamente

tutti i suoi figli, nulla ha fatto in beneficio esclusivo di al-

cuno fra loro.

II Redentore, che ha sparse il suo sangue per tutti, a

tutti aprendo le porte del cielo, vuole che un'eguaglianza

perfetta regni in questo umile vestibolo che si chiama terra,

conie nell'alta magione di cui ci ha schiuso 1'entrata.

Cosi si esprimono le Sacre Scritture, ed il loro linguag-

gio vien ripetuto da una tradizione incontrastabile. Senza una

destmazione comune dei beni e dei vantaggi particolari, dif-

ficilmente ci potremmo dar ragione della eguale dignita per-

sonale degli uomini e della eguale superiorita che essi hanno

sulle cose esterne. Quanto piu il progresso e la scienza pon-

gono iu evidenza I'armonia rneravigliosa di ciascun essere e di

tutto 1' universe fisico, la necessita delle singole parti di esse

e la loro stupenda corrispondenza e tendenza verso un bene di

ordine generale, tanto piii la ragione conclude che la legge

dell'ordine morale e sociale, non meno che deH'ordine fisico, e

Tordinamento di tutte le cose ad un bene comune.

Abbiamo detto \'ultima destinazione di tutte le cose, poi-

che essa non e sempre una destinazione immediata. Vi sono

beni e vantaggi particolari: ci6 non pu6 negarsi, senza ca-

dere in un comunismo estremo e nell'assurdo manifesto.

Ogni uomo non e forse dotato di qualita flsiche o morali o

di carattere, che appartengono a lui come a persona privata,

prima di appartenere a tutti? E le circostanze esterne di clima,

di condizione, di relazioni, non sono forse diverse, contri-

1 Atti degli Apostoli, c. 10, v. 34.
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buendo perci6 ad agevolare o ritardare la conquista de' beni

e vantaggi? Queste maggiori o minor! facilita, che devono

considerarsi tbndate su un legittimo diritto, se uon si vuol ne-

g.tre loro un'origine ed un destine provvidenziale, recheranno

conquistc ineguali e quindi saranno fonti di ineguali rendite

e ricchezze. Or questi beni, lo ripetiamo ancora una volta,

sul principio della loro applicazione, non possono essere co-

muni a tutti
;
la qual cosa pero nulla toglie alia loro utilita.

Oltre ai vantaggi che rendono al proprietario particolare, essi

possono darne dei generalia tutti. L'uorno stesso con la sua ca-

pacitk uaturale od acquisita, con tutti i niezzi esterni, onde di-

spone, diviene un valore sociale: 1'uomo dubbioso ha biso-

gno dell'uomo iutelligente ed istfuito che lo consign', 1'uomo

debole ha bisogno di un appoggio forte che lo sostenga. Cosi

e necessario 1'ampio tronco della quercia annosa, perche

1'edera cresca e si elevi.

2. II dovere, che e I'obbligo di rispettare questa destina-

zione comune. Negli uni quindi e 1'obbligo di ammettere, seuza

mormorazioni e senza gelosie, la inviolabilita dei beni altrui
;

negli altri e 1'obbligo di usare questi beni, non solo a van-

taggio proprio, ma a profitto di tutti. Conseguenza logica del

principio enunciato. L'obbligo nell'ordine morale e come la

necessita nell'ordine fisico. II sole deve comuuicare luce e

calore all'astro destinato a gravitargli intorno: r astro gra-

vita ed il sole, senza saperlo, naturalmente gli comunica

la vita. Chiunque possiede un talento, lo ha ricevuto prima

per se stesso e poi per il bene di tutti : egli ha il dovere di

trarne profitto per il bene comune, e gli altri sono obbligati

di rispettarne il possesso. Giacch& la destinazione comune del

bene e egualmente compromessa e da quelli che lo distrug-

gono e da quelli che ne fanno uso cattivo.

Abbiamo gi& citato la formola classica, delineata per i pro-

prietarii da S. S. Leone XIEI nella Enck-lica Rerum Novarum.
La nuova Enciclica non e meno esplicita. Certo la via sara

tanto pid sicura e breve, quanto piii sara molteplice e in-

tensa la cooperazione dei cittadini piii ragguardevoli. E vor-

remmo che essi considerassero che non si trovano liberi di
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curare o meno la sorte degl' infiini, ma che vi sono veramente-

obbligati. Perche il cittadino non vive soltanto a se, ma an-

che alia comunita; cosicche quel contributo che alcuni non

possono portare al bene comune, lo portino altri con mag-

giore larghezza. Delia gravitk di siffatto dovere ne avverte la

stessa superiorita dei beni ricevuti, alia quale seguira senza

dubbio un conto piu rigoroso da rendersi a quel Dio che li

largi, ne avverte la coiluvie dei mali, che potrebbe diven-

tare piu tardi ruinosa a tutte le classi, se a tempo non vi

si porto rimedio; di guisa che chi non si d& pensiero di

sostenere la causa dei miseri agisce da imprevidente tanto

per se che per la comunita.

3. II fatto, come lo chiama il Papa nella sua Enciclica

Reram Novarum, e la miseria immeritata di una gran parte

del proletariate). I nostri lettori non ignorano le discussioni

e le controversie, onde questa frase e stata oggetto, I'abuso che

ne han fatto certi demagoghi, per muovere al capitale ed

alia industria una lotta che noceva anche alia causa che pre-

tendevano difendere; le negazioni delTottirnismo liberale, e

le spiegazioni forzate ed inverosimili di molti, che, osse-

quenti alia propria fede religiosa, volevano astenersi dal con-

traddirle apertamente.

L'economia classica ha studiato le cifre, ha radunato stati-

stiche, a fine di provare che la grande iudustria e stata sor-

gente di vantaggi, e che i salarii hanno ottenuto un aumento

continue. Ma se anche tutti questi calcoli fossero esatti e su

le cifre di statistica nessun influsso avesse avuto lo spirito-

di partito, non per questo resterebbe meno certa la veritk

della miseria immeritata. Senza dubbio, lo svolgimento im-

mense dell' industria ha aumentato i comodi generali, met-

tendo a servigio di tutti una grande quantita di oggetti

utili. Ma senza negare tali benefizii, e rendendone volentieri

omaggio al sacrificio disinteressato di alcuni padroni esem-

plari, non possiamo nondimeno dimenticare i fatti seguenti:

Molte volte nelle offlcine 1'operaio si vide costrettoalavorare

in condizioni deplorevoli di salute e di sicurezza
;

i duri la-

vori che pesavano su le sue braccia lo fecero paragonare a
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uno schiavo di pena v/v/'v poenac ; la febbre del gua-

dagno fece esigere da lui fatiche eccessive il giorno e

notte; egli dovette in molti casi rinunziare al riposo della

domenica; si lasciarono pervertire la sua religione ed i suoi

costumi
;

si strapp6 la donna dal suo focolare, e si accetto pure
1'aiuto meschino dei fanciulli di poca eta

;
il salario non

sempre corrispose alia immensita dei guadagni ; pagundo

1'operaio, si trascuro troppo a lungo d' insegnargli 1'economia

e la previdenza; egli si trov6 soggetto all'arbitrio ed alia

vessazione di sotto-capi inumani
;
una temeraria avidita

consigli6 folli imprese, . le quali, cadendo, travolsero nella

rovina centinaia di operai, gettandoli sul lastrico
;
la dignita

umana fu in tal modo disconosciuta in mille maniere, e 1'ope-

raio fu spesso uguagliato ad una macchina.

Da tutto cio ebbe origine in gradi diversi, se condo i di-

versi paesi e le annate, uno stato infelice, che il legislatore

tenta utilmeute di migliorare, e che per 1'operaio si riassume

in questo cumulo di mali :
-- Una poverta, che contrasta con

gli agi degli altri
;
un essere di salute malferma e debole, non

corrispondeiite affatto ai progress! della terapeutica e del-

1'igiene ;
una cultura non propqrzionata al progredire della

civilta
;
costumi e religione che mal si accordano con la dignita

deH'uonio e del cristiano. e con la funzione politica che la

scheda di votazione attribuisce al proletario.

Tale condizione di cose non merita forse il nome di mi-

seria immeritata ? La gravita del fatto sotto il rispetto sociale

risalta di piu, se si pensa che in ogni uomo si va ride-

stando di giorno in giorno una coscienza piii chiara della

propria dignita naturale, e che una setta empia e maliziosa

si serve degli abusi e della perdita della fede nella vita futura,

per sedurre i proletarii con la lusinga dei piaceri presenti

e spingerli sul cammino della piii radicale e terribile rivo-

luzione. A ci6 si aggiunge la struttura individualistica della

societa, la liberta piena lasciata al ricco ed al potente nel-

1'esercizio della sua forza, della sua influenza e della proprieta

piii assoluta, scevra dagli obblighi sociali a cui sottostava

la proprieta feudale. Questa liberta terribile aumenta la loro
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responsabilitSi e rende per essi piii imperiosa la necessity di

una pratica coraggiosa di tutti i proprii doveri.

Questo fatto, guardato alia luce del principle e del dovere,

non conduce forse direttaraente ad un'azione, che ispirandosi

alia fede ed alia carit& cattolica faccia appello al concorso

delle classi superiori, per operaro specialmente imfavore del

popolo, cercando di conseguire il progresso economico, so-

ciale e religiose della classe dei lavoratori, la loro ascensione

graduate, la loro emaucipazione morale e religiosa, una santa

alterezza personale, e, come frutto di questi progress!, una

maggior facilita ed uno zelo maggiore per la grande opera

della salute?

Ebbene, questa e la democrazia cristiana, questa e la

sua azione, questo il suo programma, come il Papa 1' ha

tracciato l
.

Se, per uiteriore schiarimento, si volessero a queste aspi-

razioni positive aggiungere le negazioni corrispondenti, ba-

stera rispondere in una parola col Papa Leone XIII alle se-

guenti domande :

Quali rapporti passano fra la democrazia cristiana e la

democrazia socialistica ? - - Nessuno : essa si trova al polo

opposto di cotesta funesta demagogia. Fondate, 1'una sul

puro naturalismo, 1'altra sui principii della fede
;
la prima

fondata sui beni esterni, la seconda dedita soprattutto -ad

assicurare il destino eterno deH'aninia, esse discordano nelle

question! del regime politico essenziale, della proprieta, della

gerarchia delle classi, della forma e della natura della so-

cieta
;
vi e dunque tra loro il medesimo abisso che -separa

il socialismo dalla professione cristiana.

1 Nessuno certo troverA di riprovar un'azione che mira, come vuol

natura e la divina legge, a quest'unico fine di ricondurre a condizioni

men dure quelli che cainpano del lavoro manuale, si che riescano gra-

datamente a provvedere alle necessity della vita. Possano quindi in fa-

miglia e in pubblico liberamente soddisfare ai doveri morali e religiosi ;

sentano di non esser bruti ma uomini, non pagani ma cristiaui
; quindi

e piu facilmente e con piu ardore si volgano a cio che solo & necessario,

vale a dire al sommo bene per cui siam nati. Tale vuol essere il pro-

gramma, tale lo scopo di coloro che desiderano con animo veramente

cristiano arrecare un opportune sollievo alia plebe e salyarla dalla peste

del socialismo.
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La democrazia cristiana e legata ad una forma <li yor, ,

ha preferenze politiche?
- - La sua azione e possibile sotto

tutti i governi, ed e indipendente da qualunque forma di

potere civile, come la legge onde deriva e la Chiesa nel cui

seno si svolge. Sia il governo monarchic, aristocratico o

democratico, nel senso antico della parola, allo Stato si do-

manderanno soltanto i provvedimenti richiesti dalla condi-

zione del popolo, si lavorera pel sollevamento della classe

popolare ;
e se per ci6 fosse necessaria una partecipazione

piu generale dei cittadini al potere, il Sovrano, sotto 1' in-

fluenza di questa azione cristiana, sapra opportunamente dare

alcune concessioni politiche ed il popolo usar bene 1'arma

novella posta nelle sue mani.

Questa stessa azione e forse preoccupata del vantaggio

della clasxe inferiore, fino al punto di disinteressarsi delle

altre ? - - No, perch questo abbandono nuocerebbe alia sua

causa
; giacche il popolo ha bisogno dei ricchi e questi, alia

lor volta, trarranno grande vantaggio dal bene attuato fra

le classi popolari.

Non nasconde la democrazia cristiana una minaccia ed

un pericolo per 1'ordine interne ? Neppure : perche men-

tre professa verso 1'autorita legittima una docile ubbidienza,

essa e estranea allo spirito di rivolta e d'insubordinazione.

E facile vedere come questo concetto della democrazia

cristiana risponda alia tradizione storica, che noi abbiamo gia

riportato nell'articolo precedente. Non si potrebbe dunque du-

bitare della sua origine evangelica. Essa e evidentemente cri-

stiana: ma e anche sinceramente democratica? o la parola

democrazia non ha piii qui il significato datole dall'uso an-

tico e recente, e le si attribuisce invece un significato arbi-

trary? Questo e il quesito e 1'obbiezione che molti propongono.
Per rispondere, basterebbe notare che le parole circolano

e vanno su la bocca del popolo, prima di venire inserite

nei vocabolarii o di essere approvate dalle accademie. Una

persona qualsiasi fa dei beneflcii al popolo e prende a cuore
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1'interesse dei piccoli : le sue tenderize saran dette democra-

tiche, ed egli passera per un democrat!ro. Quando poi questa
stessa sollecitudine, invece di essere fatto particolare di qual-

che iniziativa individuate, 6 oggetto di una societa vasta, della

Chiesa di Dio tutta quanta; quando, anziohe obbedire ad una

inclinazione naturale, essa muove dai principii del Vangelo,

questa sollecitudine cosi fortificata, innalzata ed estesa insieme,

non potra chiamarsi giustaraente democrazia cattolica o cri-

stiana ?

D'altra parte il popolo le ha dato proprio un norae inoppor-

tune? Certamente 1'etimologia da al termine democratico il si-

gnificato politico di un governo, in cui la sovranita 6 nelle mani

del popolo. Ma quelli che predicano la democrazia politica,

il governo del popolo, lo vogliono apparenteraente per il bene

generale, e precisamente per quello dei piu
1

. La democrazia

fa nascere cosi 1'idea di un governo in favore del popolo : si

chiama egualrnente bene anzi meglio governo popolare quello

di cui il popolo si avvantaggia, che non quello in cui tutto si

fa in suo nome 2
. Aggiungete alle forze politiche le forze sociali,

e giungerete a dare alia parola democrazia quel significato

sociale, che gik le e stato attribuito.

Ma se tutti convengono che il vocabolo ha ricevuto ai giorni

nostri questo significato sociale, non tutti riescono ad inten-

derlo chiaramente. Che cosa vi & infine di essenziale in

questo concetto? quale e il carattere proprio delia demo-

crazia, presa nel senso sociale?

A questo punto diverse scuole ci si schierano di fronte.

Ij'eguaglianza, dicono i socialist!
;
la liberta, dicono i razio-

nalisti liberali. E noi crediamo che a questi concetti possiamo

opporre senza tema, come piu comprensivo e piu vero, il con-

cetto cristiano che abbiamo rilevato dall' Enciclica Grows

de communi.

Ci rispondano i democratici sinceri dei due colori.

ISeguaglianza, che per voi e essenziale alia democrazia,

non e 1'eguaglianza voluta per se stessa; perche in tal case

1 VERMEERSCH, La Nouv. Encycl. sociale, p. 27.

8 LITTRE, Dictionnaire, alia parola Democratic.
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questa deraocrazia sarebbe condannata alia immobilita, o do-

vrebbe per la sua assurdita condurre direttamente al suicidio.

L'eguaglianza ririle e politico, si & quasi da per tutto ottenuta.

Se voi vi arrestate a questi termini, eccovi confinati ad un

limite ultimo, oltre cui non 6 possibile fare un passo. La vostra

democrazia incapace di progresso non ha piu speranza nfc vita.

Volete al contrario spingcrvi agli estremi? Allora \oi dovete

rivendicare 1'eguaglianza dei beni, degli onori e della stima;

ma voi accarezzate cosi un sogno chimerico, che la piii dura

tirannia riuscira ad attuare appena per breve tempo. Inoltre

voi non avreste perfetta democrazia, senza 1'eguaglianza della

salute, delle forze, della capacita, delle virtii, senza cio la

distruzione di tutta 1'umana natural

La liberta, meno ancora potra essere carattere essen-

ziale della democrazia. La liberta, intesa come voi altri desi-

derate, quale esenzione da ogni regola e da ogni pena, come

un lascia-fare ed un lascia-passare assoluto, consacra la cor-

ruzione dello spirito con la propaganda dell'errore, la corru-

zione della volonta con una licenza senza freno, la corruzione

della societa, della famiglia, dello Stato con la ribellione ad

ogni autorita
;
e principalmente sanziona la oppressione anti-

democratica del debole, per 1'azione libera del piii forte. Se poi,

come gia 6 avvenuto, voi siete obbligati ad erigere subito

barriere, a costruir dighe, a far leggi, voi stessi sconfessate

questa liberta, che lo stesso amore del popolo vi costringe a

limitare ed a sopprimere.

Confesjate dunque con noi: n& Yeguaglianza per Vegud-

glianza, n6 la liberta per la liberta costituiscono 1'essenza

della deraocrazia, si bene 1'eguaglianza e la liberta, quando
contribuiscono alia vera felicita del popolo, e quando sono

un progresso per lui.

Ma allora un tal progresso e una tale felicita, senza co-

stituire per intero la democrazia, le spettano come parte.

La democrazia cristiana non ha per fine diretto dare alia

compagine sociale questa o quella forma o struttura, ma
vuole soprattutto che essa agisca a bene di tutti, special-

mente di questo popolo amato da Cristo. Ben vengano le

Serie XVIII, vol. IV, fase. 1232. 12 9 ottobre 1901.
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recenti scoperte ed i perfezionamenti delle macchine; nel-

1'attesa perd, gli strumenti che possediamo ci debbono servire

a procurarci del vantaggi. L'accorto tessitore non isdegnera

il soccorso del vapore per il suo lavoro, ma prima egli ha

gia appreso a far la tela sul telaio, mosso dai suoi piedi stessi.

Cosi la democrazia cristiana s'adatta a tutti i tempi e a

tutte le vicissitudini politiche per effettuare, a beneficio del

popolo, tutta la somma di bene, che potra; mentre le altre

democrazie non potranno nascere che ad epoche lontane,

quando, dopo una lunga gestazione, saranno sorte 1'eguaglianza

politica e la liberta civile, da loro vagheggiate. La stessa

felicita del popolo e pure intesa dalla democrazia cristiana

in un modo piu comprensivo: non 6 solo il pane del corpo
che si cerca, ma anche il cibo deirintelligenza e dell'anima,

il bene della vita presente ordinata ad un bene piu grande
nell'avvenire. Fondata sull'egoismo e sulla lotta di classe, la

democrazia contraria dei socialisti non pu6 essere altro che

1'azione stessa di una parte della societa, tendente, come a

limite, alia soddisfazione dei proprii appetiti. La democrazia

liberate, promettendo ad ognuno di far tutto, promette anche

di non far niente, perci6 non pu6 rivendicare a s6 alcuna

attivita. Al contrario il principio che ispira la democrazia

cristiana 6 un principio urgente di azione
;
e questa azione,

fondata nell'amore e nell'armonia delle classi, e 1'opera di

tutti, e tende al bene di tutti, tanto piu che essa 6 intima-

mente penetrata della massima del Salvatore: Beatius. est

magis dare quam acciperef ^
Si comprende infine che una cospirazione Concorde di tutte

le forze della societa verso il bene comune, e specialmente

verso il bene del popolo, sia suscettibile di un perfeziona-

mento indefinite. Non vi sono barriere insormontabili : nel-

1'orizzonte senza limiti, che s'apre allo sguardo, la democrazia

cristiana lancia 1'eterno grido: Avanti!

La democrazia cristiana, evangelica nella sua sorgente,

generale nel fine e nei mezzi, universale nel tempo, 6 anche

la via e 1'espressione piu alta di ogni pfrogresso: e, fra le

democrazie, la piu potente e la piu perfetta.
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Platone.

VI.

In riva al Tamigi.
1842-1844.

Londra! Londra! ,

II vapore gett6 un flschio stridulo quanto il grido di cento
I

aquile, le ruote cessarono il loro moto, 1'ancora discese lungo

i fianchi del bastimento, e arrivammo all'approdo.

lo non capiva in me dalla gioia di essere finalmente

giunto a quella citt& che da due mesi formava 1' ideale della

mia vita, e la ragione suprema della mia esistenza. Londra

mi era piii necessaria che 1'acqua e il pane, e se non fosse

gia esistita, sarebbe stato necessario fabbricarla a bella posta

per me, perche in quella citt dovevo trovare la scala per

montare alia tanto ambita carriera di diplomatico.

Pap& ed io sbarcammo a Londra fra la nebbia e il fumo

il 12 ottobre 1842, giorno ed anno memorabili nella storia

inglese. Proprio mentre io approdava al vecchio molo di

Londra, gl'Inglesi, nell'Asia lontana, sgombravano 1'Afga-

nistan, paese terribile pel Regno Unito, e dove poco prima

le armi britanniche avevauo mietute palme gloriose e sublto

un estremo eccidio. n resto dell'anno poi era stato per gli

Inglesi un vero carnevale di fatti eroici, di conquiste ina-

ravigliose e di conti fatti senza 1'oste. Un intero esercito in-

glese era stato macellato fra Cabul e Jalalabad
;

il generale
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Nott, vendicati i caduti, aveva ripreso Ghazni e Cabul; i

Boeri del Natal erano stati sconfitti e il loro paese occupato ;

a Shangai in Cina sventolava, almeno pel momento, la ban-

diera britannica; Honk-Kong era divenuto a dirittura inglese;

si era aperto un tunnel sotto il Tamigi; era stata posta la

prima pietra del Royal Exchange; un certo Holyoake, reo

di aver negato in un pubblico discorso 1'esistenza di Dio,

era stato condannato a sei mesi di carcere, e il principe di

Galles, che piu tardi doveva chiamarsi Edoardo VII, nato

pochi mesi prima, con reale degnazione, pranzava ogni giorno

a tu per tu colla sua nutrice. In mezzo a tanti avvenimenti

politic! e sociali papa ed io arrivammo a Londra, accolti,

festeggiati, invitati da un gran numero di facchini, di vet-

turini e di camerieri di alberghi che si disputavano il pos-

sesso delle nostre carabattole e delle nostre persone.

. II fortunate albergo che ci ebbe ospiti per due interi giorni

fu il Morley Hotel a piazza Trafalgar. Gli demino la pre-

ferenza perche uno dei camerieri parlava francese. Ma qua!

francese, Dio onnipotente ! Lo scellerato nel suo odio nazio-

nale contro la Francia lo pronunciava all' inglese. II Signore,

nella sua infinita inisericordia, non obblighi mai il mondo a

parlare una lingua siffatta! Meglio un assoluto mutismo, me-

glio la lingua dei gufi, meglio il linguaggio dei dannati!!!

La grandezza, la vastita, la grandiosita di Londra mi vin-

sero, mi stordirono, mi ammutolirono, mi annientarono. Mi

parve di trovarmi in un mondo nuovo, fabbricato dai gi-

ganti, e abitato da un popolo infinite, affaccendato, silenzioso,

vestito di fustagno, di caschemir e di panno, con una berretta

in capo e la pipa in bocca. Per le vie passavano carri enormi

carichi di carbon fossile. I carri erano del color del carbone
;

i cavalli partecipavano dello stesso colore, le strade erano

coperte di polvere di carbone, le case erano dipinte colla

stessa tinta, e 1'aria era impregnata dello stesso minerale.

Le donne portavano enormi crinoline del diametro di uno a

due metri, e cuffie colossali, legate sotto il mento da nastri

a varii colori. Negli abiti della gente spiccava il color gri-
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po; nei nasi il rosso; nei capelli il biondo; negli occhi il

cilestre, e nei denti il nero. Quanto al resto, i cani abbaia-

vano come a Torino, gli alberghi olezzavano come a Torino,

le pizzicherie puzzavano come a Torino, i macellai ave-

vano il grembiale insanguinato come a Torino, i vetturini

si hioccavano la frusta come a Torino e i cavalli pigliavano

botte da orbi ne piu ne meno come a Torino.

Con tutto ci6 le cose nuove erano tali e tante che papa
ed io arrivammo all'albergo piu morti che vivi dalla mara-

viglia. Io non ardiva fiatare per timore di vedermi capitare

sotto gli occhi qualche cosa strana, qualche castello incan-

tato, qualche fata morgana ! Per me quasi tutto era nuovo,

meraviglioso, incredibile !

Ma seduti dinanzi ad una tavola, con un appetito da gente.

antediluviana, vedemmo cosa che ci fece a dirittura sbalor-

dire. Mangiata una zuppa di tartaruga, uscl all' improvviso
dal muro di contro a noi un tubo enorme, aperto nella pane

superiore, e contenente una buona meta di un inanzo caldo,

fumante, profumato, il quale con gentilezza suprema si venue

a posare dinanzi a noi.

- A voi signori, grido il cameriere nella sua lingua an-

glo-francese.

Io guardai mio padre, papa guardo me, e tutti e due con-

templammo il bue arrostito, che quasi fosse risuscitato da

morte veniva a domandarci il favore d'esser mangiato.

Servitevi, ripete il cameriere, tagliate, scegliete il pezzo

che piu vi piace. In Inghilterra si fa cosi. Presso voi altri

in Francia, gli albergatori vi danno a mangiare quello che

vogliono, da noi invece ognuno mangia a suo grado. Volete

un pezzo di spalla? un po' di filetto? una fetta di coscia?

una porzione di petto?

E qui il cameriere con una rapidita vertiginosa, ci spiffero

in quella sua lingua strana i nomi di tutte e singole le parti

del bue dalla punta del muso al ciuffo della coda.

Io, davanti a tanta scienza, allibii e rimasi di sasso; ma
la mia maraviglia giunse al colmo quando mi accorsi che i
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cinquanta e piu commensali che mangiavano nella nostra

sala erano nella stessa scienza altrettanto profondi quanto il

mio cameriere, che io, mentalmente, aveva gib, tolto dalla

classe degli uomini volgari e trasportato, corpo ed anima, in

quella gloriosa del superuomini.

La scienza del bue ! Chi sa dire fin dove giunga in In-

ghilterra cotesta scienza sublime?

L' Inglese appena nato vede il roast beef, sente parlare del

roast beef, odora il roast beef e mangia, almeno nell'estratto

di Liebig, il roast beef. II bue di bella razza, di buon san-

gue, ben pasciuto, ben allevato, ucciso ed arrostito scien-

tificamente e piii tipico dell' Inghilterra, che Torso non lo

sia della Russia, il maiale della Germania, 1'elefante dell' In-

dia, 1'asino della Spagna, il cangurii dell'Australia, e il leone

dell'Africa.

Io non credo gran fatto alia opoterapia del Brown-Sequard;
ma tutto considerato, non va forse lontano dal vero chi attri-

buisce parte del carattere fisico e morale deU'uoino, oltre al

clima e all'educazione, anche alle qualit^ buone o ree del

cibo di cui si nutre. L' Indiano 6 molle e dilavato come i

vegetali di cui si ciba; 1'Arabo e fiero e sanguinario come

gli aromi che entrano ne' suoi intingoli prelibati; il Tedesco

e bonario come il salarne onde fa lieta la sua esistenza;

V Esquimese e grasso e pesante come 1'olio di foca di cui ha

pieno il ventre
;

1' Italiano e mobile e fantastico come il vino

che fermenta nel suo cervello ; lo Spagnuolo 6 duro e capar-

bio come i ceci e le lumache delle sue olle podride, e il

Francese e di uua ternpra difficile, complicata ed esagerata

come la sua cucina. E 1' Inglese? Oh 1' Inglese e forte come

il bue, sano come il bue, tarchiato come il bue, costante

come il bue, fantastico e sentimentale come il bue. Quando
V Inghilterra perder Tappetito del suo bravo roast beef, allora

comincera la decadenza di quella forte e gloriosa nazione.

E ci6 valga per quegli scienziati che colla lanterna di Dio-

gene in mano vaiino a cercare le cause della decadenza delle

nazioni latine. La cagione della decadenza e presto trovata.

Non sta punto nelle idee antiquate, nell'educazione troppo
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,
nel dominio dei preti ! La decadenzu delle nazioni

latine si deve semplicemente attribuire all'uso insufflciente

del roast beef!

Dopo due giorni passati felicemente al Morley Hotel, demmo
1'addio all'albergo, al carnefice della lingua francese, al bue

automatico, alia piazza Trafalgar, al monumento di Nelson,

e ci recammo ad alloggio all'ambasciata Sarda, invitativi geu-

tilmente dairambasciatore, contedi Pollone, al quale pap avea

presentato possenti raccoraandazioni del cavalier Rubini e di

altri magnati di Torino.

Naturalmente all'ambasciata eravamo come in casa no-

stra e quel palazzo era per noi un'altra Torino. Quivi si par-

lava piemontese, si mangiava il minestrone di Geuova e si

beveva vin d'Asti. L'Ambasciatore ci colm6 di gentilezze: ci

condusse a vedere le sette meraviglie di Londra
;

ci fece vi-

sitare la colonia italiana, poca cosa allora e composta in gran

parte di genovesi, di toscani e piemontesi, e quello che piu

monta, suggeri a mio padre un collegio, dove io, salva la fede,

la morale e la mia italianita, potevo venir convenientemente

educate e messo sulla strada della diplomazia.

A farla corta, le pratiche fra mio padre e i superior! del

collegio a mio riguardo furono cosi rapide, che dopo solo otto

giorni dal nostro arrivo a Londra io era gia. ascritto nei ruoli

del collegio di Richmond, posto nei dintorni della capitale snlla

riva destra del Tamigi.

Or qui comincia il periodo eroico della mia educazione.

Quando entrai nel collegio di Richmond avevo dodici anni,

otto mesi e dieci giorni ; pesavo oltre quaranta chilogrammi,

sapevo leggere, scrivere e parlare 1'italiano e il francese; co-

noscevo le quattro operazioni di aritmetica, la geografla del

Piemonte e un pizzico di quella del vecchio e del nuovo mondo
;

credevo in Dio, nella santa Chiesa cattolica, apostolica e ro-

mana, nel papa, e nella mamma; avevo una opinione piut-

tosto favorevole del genere umano, eccettuata sempre mia zia

che mettevo nella classe dei dragoni, e desideravo grande-
mente di studiare e d'imparare per diventare quanto prima
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un diploraatico come il cavalier Rubini, come 1'ambasciatore

Sardo, per indi fare e disfare il rnondo e pranzare coi re e

colle regine.

Oh il mio Richmond College! Mi pare ancora di vederlo,

a pochi passi dal parco omonimo, grande, maestoso, solitario

in mezzo a una corona d'alberi stupendi, colla facciata tutta

coperta di edera, colle finestre chiuse da enormi cristalli, e

col gran portone custodito da un molosso grande come un

gigante e fedele come un servitore di cent'anni. Addio o dolce

nido de' miei verdi anni, dove mangiai tanti deliziosissimi

roast beef, dove studiai all'ombra delle tue quercie annose,

e giuocai al cricket e al foot-ball su' tuoi prati, verdi come

le alghe marine e dolci al tatto come un velluto di seta ! Se

io mi sono invecchiato, tu sei a dirittura inorto; io esisto

ancora, tu invece sei sparito dalla faccia della terra per far

luogo alia strada ferrata, e il sacro luogo dove noi studia-

vamo e giocavamo e corso ora da ruote di acciaio e da car-

rozzoni di ferro. La tua sorte m'insegna che non muore sola-

inente 1'uomo, che non perisce soltanto il regno animale e

vegetale ;
anche i mouumenti di pietra distrugge il tempo edace

b demolisce la mano armata delTuomo! E cosl va bene! Ev-

viva la giustizia di Dio!

II direttore del collegio era un certo dottor Field, un in-

glese del miglior sangue, uno scieuziato di professione, un

padre per dovere e un'anima cara per istinto. II dottor Field

era un'anima cara. Nessuno poteva dir male del dottor Field

o volergli male. Quando i miei compagni di scuola sparla-

vano dei professori, facevano sempre un'eccezione pel -dottor

Field. Quando i vetturini dei dintorni dicevano male del ge-

nere umano, eccettuavano sernpre il dottor Field
; quando i

camerieri del collegio si lamentavano dei superiori, scusavano

sempre il dottor Field. II dottor Field era semplicemente

un'anima cara. Vestiva sempre di nero, era sempre raso,

colla faccia liscia come la palma della mano e la pappa-

gorgia barbuta come la piu carina fra le capre, portava gli

occhiali d'oro, si faceva la discriminatura dalla parte destra
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del capo, profumava e dava il lucido ai capelli colla celebre

pomata Aubert, e si lavava col sapone Pear. Sulla faccia di

lui sedevano come in trono le virtu della mansuetudine, della

rettitudine e della divozione, e sul suo labbro sempre sor-

volava cogitabondo un dolce sorriso. II dottor Field era sem-

plicemente un'anima cara.

Quando il rumore della carrozza che mi aveva accompa-

gnato a Richmond si pordette nella lontananza, quando piii

non vidi il mio caro papa che faceva ritorno a Londra e

quindi in Piemonte, il dottor Field mi condusse in camera

sua; mi prese le mani, mi accarezz6, mi disse in francese

mille cose gentili, mi asciugo le lagrime con un fazzoletto

tutto profumato, e poi mi meno dalla sua signora, la quale

coi numerosi figliuoli viveva in una parte remota e affatto

separata del collegio.

La signora Field si comporto meco in tutto e per tutto

come il marito. Mi accarezz6, mi disse in inglese mille cose

gentili, mi rega!6 una fetta di torta inglese, e poi fattomi

sedere davanti a un tavolinetto, mi offerse da sfogliare una

grande Bibbia illustrata.

lo mi rasciugai le lagrime, rattenni i singhiozzi e mi posi

a contemplare i patriarchi del vecchio Testamento.

Dopo una buona mezz'ora il dottor .Field entr6 in punta
di piedi nella stanza, mi prese gentilmente pel ganascino, e

con un dolce mon cher, come with me, mi condusse via.

Era 1'ora del te, ora solenne dovunque sono Inglesi su

tutta la faccia della terra. In una sala illuminata a gas,

dinanzi a una dozzina di tavole, stavano in piedi un'ottantina

di ragazzi, i collegiali di Richmond. Al mio comparire sulla

porta del refettorio le bionde teste, gli occhi cilestri e i colletti

immacolati di tutti quei convittori si voltarono verso di me, ma
nessuno si raosse dal suo posto. II dottor Field con un altro

mon cher, come on mi tir6 gentilmc'nte fino in capo alia sala,

disse ad alta voce il mio nome, cognome e nazionalita, e poi

invito i collegiali a stringermi la mano. Allora mi mossi, e

sotto la guida del dottore passai dinanzi a tutti i collegiali.
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Ciascun convittore faceva un passo innanzi, mi prendeva la

destra, me la stringeva e scuoteva fortemente, e poi ritornava

al posto. Quando la cerimonia fu flnita, il dottore disse una

preghiera, i convittori risposero con un fragoroso Amen al-

1' inglese, si sedettero ai loro posti e per cinque minuti non

si sentl che il trie trac delle forchette e dei coltelli ed il ru-

more vago e continue di centosessanta raascelle. lo mi sedetti

come gli altri, divorai due grosse fette di carne fredda che il

Dr. Field ordino per me solo, bevetti come gli altri una tazza

di te col latte, maledicendo in cuor mio lo sproposito fatto

di non aver preso il latte separatamente e lasciato il te a

chi aveva bisogno di medicina per rinfrescarsi, mangiai come

gli altri dieci o dodici crostiui col burro, ed useii dalla sala

da pranzo interamente satollo, senza aver detto una parola,

colla mano destra ancora intorpidita e il braccio quasi slogato

per le sensibili gentilezze de' miei compagni di collegio.

vn.

Richmond College.

II collegio di Richmond, come di solito in Inghilterra,

era una scuola privata, frequentata da circa tre cento sco-

lari esterni e da una ottantina di interni. I corsi di studii

erano tre, che corrisponderebbero, presso di noi, alle scuole

elementari, al ginnasio e al liceo. Dal collegio di Richmond

gli studenti passavano alle cinque Universita del Regno Unito

o alia reale scuola militare di Woolwich.

Quando vi fui ammesso io, il collegio, grazie al dottor

Field, godeva meritamente della stima universale e riceveva

dal governo inglese un pingue assegno annuale. II dottor

Field era un vero pedagogista. Conosceva profondamente le

teorie pedagogiche del Montaigne, del Locke, del Francke,

del Rousseau, del Pestalozzi, del Basedow, del Richter, del

Goethe e del Jacotot, alle quali aggiungeva le sue che com-

pendiava ne' seguenti aforismi : Comincia la scuola colla
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preghiera srrba online in ogni cosa - - fa una cosa alia

volt, i
-

ripeti spesso la stessa cosa - - non battere gli sco-

lari per farli studiare - - fa di cattivarti 1'amore de' tuoi

allievi da un tempo sufficiente alia ricreazione e al giuoco
-
incoraggia la lettura del periodic! letterarii e scientific!

- non permettere la lettura ordinaria dei giornali politic!
- non affaticar troppo la memoria degli scolari - -

priraa

spiega la regola e poi falla imparare a mente non ob-

bligare il fanciullo a stare in iscuola piu di due ore di se-

guito
- -

insegna le lingue straniere, ma guardati di non

trascurare la materna - - promuovi lo studio dei classici,

ma non dimenticare altre cognizioni piu utili alia vita -

procura di svolgcre ne' tuoi allievi piuttosto 1' intelligenza

che 1'imaginazione . Quest! precetti aveva egli messo in

pratica per trent'anni spguiti, di modo che a poco piu di

cinquant'anni di eta il dottor Field era universalmente ri-

conosciuto come 1'Achille dei professor!, il primo dei peda-

gogisti e il migliore dei direttori di scuole.

Ho detto che il dottor Field era un'anima cara, ed era

veramente tale. In tanti anni di scuola nessuno 1'aveva mai

veduto in collera o irritate. Quando c-i sgridava, teneva fisso

lo sguardo nelle nostre pupille, abbassava la voce, e diceva

certe parole che ci traflggevano 1'anima. Egli sapeva che

ogni cuore umano ha, come 1'arpa, una tempra, una corda

speciale, ed egli la sapeva toccare a tempo e a luogo, e

perci6 era cosa inaudita cbe un ragazzo avesse resistito a

lungo alle paterne ammonizioni del direttore del collegio di

Richmond.

Caro dottor Field! Egli mori nel 1867, e il ricordo di lui mi

torna gradito come un bocciuolo di profumo. Quando passo di

questa vita, gli Anglican! stessi non potevano capire come quel-

1'uomo non fosse morto nella Chiesa cattolica. Egli era amico

intimo del Pusey, dell'Arnold, del Newman, del Wilberforce,

del Keble, e apparteneva a quella pleiade gloriosa di professori

o di laureati oxfordiani, i quali, come il Keble e il Newman,
erano riusciti a svegliare 1'Inghilterra dal suo letargo roli-
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gioso e a metterla sulla via di Roma. 11 dottor Field era

un ritualista convinto, ardente, pio. Credeva nella presenza

reale, andava a confessarsi in segreto dal Keble, assisteva

non di rado alia raessa dei cattolici, leggeva i santi Padri,

digiunava, pregava, e conduceva una vita immacolata. Spesso

mentre noi sul prato giocavamo al cricket o al foot-ball, egli

cararainava a testa bassa e lentaraente stri viali, e canta-

rellava sotto voce il bell
1

in.no del Keble :

The eye in smiles may wonder round,

Caught by earth's shadows as they fleet,

But for the soul no help is found,

Save Him who made it, meet '.

E 1'altro di Guglielmo Faber:

There's a wideness in God's mercy
Like the wideness of the sea;

There's a kindness in His justice

Which is more than Liberty.

For the love of God is broader

Than the measure of man's mind;
And the heart of the Eternal

Is most wonderfully kind 8
.

Tal era 1'uomo che per quattro interi anni ebbi a guida

e sostegno della mia vita.

I convittori erano divisi in due camerate, gli student! del

Ginnasio e del Liceo, perche di frequentanti le scuole ele-

mentari, per regola stabilita, fra gli scolari interni non ce

n'erano. lo naturalmente fui ascritto alia camerata del Gin-

nasio. Eravamo in tutto una cinquantina di ragazzi, dai do-

1 Adescato dalle vanita della terra, mentre passano rapide quali

ombre, ben potra 1'occhio dell'uomo vagar intorno in cerca di fugaci
sorrisi

;
ma per 1'anima non v'e conforto, se non trova Colui che 1'ha

creata. Keble, Christian Year.
* La misericordia di Dio e iminensa quanto la vastita dell'oceano,

e nella sua giustizia vi e una gentilezza che a nostro riguardo e piu che

liberta. Poiche 1'amore di Dio e piu ampio della piccolezza della nostra

mente, e il cuore deU'Eterno e maravigliosamente gentile. W. Faber.

Hymn Book.
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dici ai quindici anni, i piii, com'6 chiaro, Inglesi, quattro o

cinque fra Scozzesi ed Irlandesi, un Francese ed io Italiano.

La vita di un collegiale inglese & cosl diversa dall'italiana

e dalla fraucese che vale la spesa di notarne le principal!

differenze. Innanzi tutto non si portava uniforme: ognuno
andava vestito come piu gli piaceva, e la sola regola su questo

punto era che il vestito non fosse ne troppo ricco ne troppo

povero. Non c'erano prefetti o sorveglianti propriamente detti.

Ogni tre mesi il Dr. Field sceglieva uno dei inigliori convit-

tori al quale dava in cura il campanello e la disciplina della

camerata, e tenendo egli conto per lo piii della simpatia e

del desiderio dei giovani, pud dirsi a buon diritto che noi

stessi eleggevamo il nostro prefetto. D' estate la levata era alle

sei; d'inverno alle sette, e si andava al riposo alie nove. Al-

zati da letto ci recavamo in cappella dove, presente il cap-

pellano del collegio, recitavamo le preghiere del mattino se-

condo il rito anglicano, non molto diverse in ci6 dal solito a

usarsi nei collegi cattolici. Piu tardi, seppi da un ecclesia-

stico che cotesta partecipazione dei t?attolici alle preghiere

dei protestanti era proibita dalla Chiesa; ma allora chi ci

badava? Io certamente no, e mio padre molto meno. Tuttavia

questo pregare coi protestanti si riduceva in tutto alle pre-

ghiere del mattino e della sera e a qualche lettura della Bibbia,

perche le domeniche, noi cattolici, cinque o sei in tutto, an-

davamo a Messa e ai Vespri in una chiesetta cattolica a veiiti

minuti di distanza.

Dopo le preghiere del mattino si andava a far colazioue,

e poi sul prato a giuocare per mezz'ora. Quindi studio fiuo

alle nove, due ore di scuola, lunch o seconda colazione e ri-

creazione. Dopo mezzogiorno avevamo di nuovo studio, un'ora

di scuola e pranzo, che d'estate era alle ore cinque, d'inveruo

alle tre. Dopo il pranzo passeggio o giuoco, poi un po' di stu-

dio e alle otto 1'inevitabile te che ehindeva colle sue qualita

calmanti la nostra giornata scolastica.

Quanto al corso degli studii seguiti in collegio non dift'e-

riva gran fatto dal metodo italiano. Studiavamo i classici, piii
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i greci perd che i latini
;

si dava molta importanza alle mate-

matiche pure ed applicate e alia fisica in tutti i suoi rami
;

ci si ferrava ben bene in istoria e geografia, e s'imparava un

pizzico di scienze natural! e di lingue estere. Altri rami di

scienze e di arte s'insegnavano in collegio, ma erano liberi,

non obbligatorii, e chi li voleva doveva studiare di piu e pa-

gare a parte. Gli esami si davano tre volte 1'anno, ed erano

quasi tutti per iscritto, solo la fisica e le scienze naturali ave-

vano un esame orale; chi riusciva il primo, o fra i primi,

non veniva premiato con una medaglia o un foglio di carta

colorata, ma con una borsa piu o meno pesante di sterline.

La disciplina del collegio era dolce oltre ogni dire, e le

regole da osservarsi pochissime. A passeggio si andava a tre

o quattro insieme, come piu ci garbava ; pero dovevamo te-

nerci nelle vicinanze del collegio, non passare certi confini

senza particolare licenza, ed eravamo sorvegliati durante il

passeggio dal Dr. Field e da alcuni dei professori i quali per

turno e per caso si recavano a passeggiare sugli stessi viali.

Prima che il Dr. Field diventasse direttore, la scuola di Ri-

chmond era famosa per 1'uso frequcnte che vi si faceva della

verga: il Dr. Field 1'usava di rado; pero in certe occasioni

si faceva per davvero, e il paziente doveva lasciare un at-

testato delle sferzate ricevute, e per giunta regalare una

certa mancia al bidello che gliele aveva sonate.

Nei primi giorni, non sapendo ancora una parola d'in-

glese, mi attaccai naturalmente al convittore francese, un

certo Vertot, il quale da buon francese (la Francia ha sein-

pre protetto 1'Italia) mi prese subito sotto la sua protezione,.

mi assicur6 che aU'ombra della bandiera francese nessun

inglese avrebbe osato torcermi un capello, e m'introdusse

nei varii misteri della vita collegiale inglese.

Mentre i convittori, dopo pranzo, giocavano al cricket, mi

men6 intorno a vedere il collegio. Mi mostro i dormitorii,

pieni di luce, ben arieggiati, e dove ogni convittore aveva

una piccola cameretta per se, tutta in legno levigato, aperta

di sopra, olezzante di sapone e di profumi oriental!, colle
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pareti interne coperte di ritratti, d' incision! tagliate dai gior-

nali, di lunarii, di ciondoli, di ninnoli, di avvisi cominer-

ciali in carta a varii colori, poi scarpe, calzette, abiti e stru-

menti da giuoco gettati alia riufusa sul pavimento. Le

sale da studio erano al primo piano, ampie anch'esse e for-

nite a dovizia di ogni cosa che potesse tornar utile agli stu-

denti, e scaldate nella cruda stagione invernale da quattro

enormi camraini, intorno ai quali i convittori, seduti al fuoco,

s'intrattenevano scaldandosi, in dolcissima conversazione.

Mi mostr6 i mobili cogli specchi, le spazzole, le pomate, i

profumi, dove ogni giorno, un quarto d'ora prima del praiizo,

i couvittori si ritraevano per lavarsi, pettinarsi, accouciarsi,

farsi la discrirninatura, spazzolare i panni, accomodare i poi

sini, aggiustare il colletto e la cravatta, e in altra maniera

rendersi degni di apparire nella sala da pranzo. Contemplai

a mio bell'agio i eatini per lavarsi, cosi larghi da far ve-

nir la voglia di darvi un tuffo per entro, le vasche da ba-

gno dove si poteva nuotare, il campicello di terra battuta

pel giuoco del tennis o pallacorda, il prato pel cricket e pel

foot-ball, e il parco dove potevamo a nostro piacere diver -

tirci, giuocare, scorrazzare; e poi giudicai che valeva bene

la spesa di fare il viaggio da Torino a Londra per vedere,

sentire, odorare, gustare e toccare con mano tante belle cose

della nazione e della vita inglese.

I giuochi allora piii in voga in collegio erano il cricket

e il foot-ball. lo diedi la inia preferenza al foot-ball perche

piii attivo e piu iutelligibile al genio italiano e dimandai di

far parte del (dub dei giuocatori. I membri del club accol-

sero la mia domanda, la trattarono in consulta privata, e

poi passatala a pieni voti, mi scrissero fra i fortunati giuo-

catori. Ricevetti una camicia di flanella rossa, un berettino

di panuo grigio, una fascia di seta azzurra, e poi, pieno di

ardore mi slauciai sul campo di battaglia.

Quella sera dopo il primo giuoco andai a letto che uon

aveva un osso che mi dicesse bene, tanti erano stati i pugni,

gli urti, gli spintoni, le gomitate e i calci che avevo rice-
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vuto. II secondo giorno le cose andarono meglio, ma mi ac-

corsi che un certo Fergusson, di Aberdeen in Scozia, si di-

vertiva a darmi dei calci, i quali, a dir vero, non entravano

punto nelle regole del giuoco, e molto meno in quelle della

buona creanza. 11 terzo giorno, sentii il Fergusson sclamare

nell'atto di darmi un calcio : kick the Italian! le quali pa-

role io capii perfettamente sugli stinchi prima ancora di far-

mele traciurre in francese. A questo andare le cose si face-

vario serie. Me ne lagnai col prefetto e n'ebbi per risposta

che nel giuoco del foot-ball valeva il detto di Orazio: da-

musque petimusqwe vicissim. Ricorsi al mio protettore Vertot,

il quale, udito il caso, dichiard che il Fergusson era una

bestia, anzi un bruto, ma che egli non ci poteva nulla, per-

che quella bestia veniva dalle praterie e dalle stalle della

Scozia, naziorie colla quale da parecchi secoli la Francia piii

non mantenev^ diretta corrispondenza diplomatica. Allora, in

mancanza di meglio, risolvetti di farmi giustizia da me mede-

simo. Fatti rispettare mi diceva il mio caro papa, e rico^

dati che chi pecora si fa il lupo la mangia, o come dice il

poeta Giovenale: dat reniam corvis, vexat censura colom-

bas: la critica e indulgente con quelli che sanno difendersi,

e bieca invece colle colombe. Proprio cosi, e non c'e bab-

beo sulla faccia della terra che non 1'abbia sperimentato a

suo danno.

Adunque il giorno dopo, 26 ottobre 1842, alle ore quattro

pomeridiane, mentre gl' Inglesi, agli antipodi, combattevano

i Maori cannibali della Nuova Zelanda, io uscii in armi con-

tro il mio nemico, Guglielmo Fergusson di Aberdeen.

Secondo le regole del giuoco, il pallone si doveva far sal-

tare^coi piedi, non con le mani, le quali dovevano tenersi

strette ai fianchi. Ma al Fergusson parve bene, incontratomi

sul campo di battaglia, di attaccarmi non solo coi piedi ma
anche coi pugni. Io ho ancora da capire perehe mai quel

mostro se la pigliasse con me. Per quanto io mi sappia,

1' Italia non ha mai fatto guerra alia Scozia, e molto meno

alia famiglia Fergusson di Aberdeen. Forse il mio nemico
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era un prepotent nato, e aveva sortito da natura il bacillo

della malvagita ;
e perd mi odiava per istinto prima ancora

di conoscermi. Ma gia, provatevi a fllosofare sulle simpatie

ed antipatie! E piu facile trovar la pietra filosofale, che il

perche di certi amori e di certi odii.

Comunque ci6 8ia e lasciando per ora da parte la filo-

sofia, di questo solo mi ricordo che il signor Fergusson di

Aberdeen mi diede un calcio formidabile, seguito da un pugno
sul ventre che mi fece a dirittura andare in bestia. Lasciai

che il pallone saltasse a sua posta in cielo e mi precipitai sul

mio avversario.

A quella vista, tutti i miei conipagni di giuoco ristettero,

e si fermarono a contemplare la lotta.

II Fergusson, ricevuto un primo pugno, resto per un mo-

mento in parata, pensando di fare le cose scientificamente

e secondo le regole del pugilato del quale era assai esperto.

Ma io che aveva tutt'altro per la testa che le regole del pugi-

lato, gli assestai otto o dieci pugni sotto lo stomaco con tanta

forza e cosi per dawero da mandarlo in men che nol dico

rotoloni per terra.

Un grido di maraviglia, di giubilo, di trionfo si Iev6 spon-

taneo a quella vista da tutti i giuocatori. Capital fellow!

gridarono ad una voce: A man, by George ! Plenty of stuff

in him ! Fine muscles ! A good stroke! Well done, Chevalier!

Scotland beaten by Italy! Chevalier for ever! Bravo Cheva-

lier! Sei un uomo, per dinci! C'e del nerbo in lui! Muscoli

eccellenti! Un bel colpo! Ben fatto! La Scozia battuta dal-

1' Italia ! Evviva Chevalier ! E gridando, e gettando per aria

i berretti grigi, vennero Tun dopo 1'altro a stringermi la

mano e a congratularsi meco della vittoria.

Anche il mio avversario, sia lode al merito, venne a strin-

germi la mano, e poi se ne and6 tranquillo e contento a

farsi curare le ammaccature con lozioni di arnica al venti

per cento.

Quella sera entrai in camerata superbo e pettoruto piu

dei generali romani quando celebravano il trionfo in Roma
Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1232. 13 11 ottobre 1901.
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per la via sacra. II mio norne era sulle bocche di tutti, e

non si parlava che de' miei colpi, assestati, dicevano essi,

secondo le regole del pugilato inglese. S' immaginarono che

io fossi piu che proflciente nella nobile arte di atterrare scien-

tiflcamente un uomo, e non potendo spiegar loro a parole la

natura, la direzione e la forza del pugno che aveva messo

per terra il Fergusson; dovetti, per contentarli, assestare

a ciascun di loro un pugno nello stomaco, dopo di che mi

strinsero di nuovo la mano, rni proclamarono il champion
boxer o primo pugillatore della classe, e se ne andarono a

letto, inneggiando a Chevalier, al pugilato e all' Italia.

Quando la mattina dopo, appena aperti gli occhi, vidi

sopra di me la cara faccia del dottor Field, con quel suo

dolce mon cher, hai dormito bene ? io fui preso da tanto

giubilo al pensiero che le mie alte gesta fossero gi arrivate

alle orecchie di lui, che fui 11 per 11 per gettargli le braccia

al collo e baciarlo in fronte.

Io era felice, e nel dolce ricordo del trionfo passato, be-

nedicevo la mia buona fortuna che mi aveva concesso di dare

un pugno nello stomaco di Guglielmo Fergusson.



L'USO DELLE CHIESE

E LA CIRCOLARE DEL MINISTRO COCCO-ORTU

II giorno nove del corrente mese di ottobre fu spedita a' pro-

curator! general! del Re presso la Corte di Appello ed agli eco-

nomi general! de' beneficii vacant! una circolare dell'on. ministro

guardasigilli, Cocco-Ortu. II ministro dispone che d'ora innanzi

sieno vietati nelle chiese i congress!, le conferenze, le riunioni o

qualunque altra adunanza, tenuta per iscopi d'indole politica, anche

se cid si facesse a porte chiuse o con tessera d'invito. Si degna

per6 permettere che si tengano nelle chiese i concilii ecumenici, i

sinodi provincial! o diocesani, le adunanze capitolari per i bisogni

del culto o della disciplina ecclesiastica
; perche, dic'egli, le chiese

debbono servire unicamente alle funzioni religiose, agli atti di culto

od al medesimo intrinsecamente connessi * .

II guardasigilli awerte che & risoluto a valersi, contro i tra-

sgressori, de' provvedimenti repressivi che sono nella facolta del

Governo. Noi non dubitiamo punto di questo suo proposito, il quale,

oltre che giovare aU'erario, gli conformed sempre piu la ben me-

ritata stima degli anticlericali suoi confratelli. Yogliamo anzi au-

gurarci, ch'egli c pel rispetto dovuto alia religione comincera con

1'applicare quei provvedimenti a' patriotti profanatori del Pantheon,
facendo servire quel sacro e venerando edificio unicamente alle

funzioni religiose, agli atti di culto od al medesimo intrinsecamente

connessi .

La circolare di un anticlericale ministro d'ltalia, il quale si

atteggia in Roma a maestro del Papa e, pel rispetto dovuto alia

religione , proibisce quel che il Papa permette, 6 non solo gra-

vissima ingiuria al sentimento cattolico, ma altresl cosa sovrana-

mente ridicola. Ci rammenta Giuliano Apostata, che, nelle leggi

persecutrici de' cristiani, citava il Yangelo!

*
* *

La circolare del ministro Cocco-Ortu raccatta dal trebbio tutte

le antiche accuse contro i cattolici militant!, accuse di conio set-

tario, che usansi a mascherare farisaicamente ogni villania fatta alia
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religione. Sotto questo rispetto, essa non contiene nulla di nuovo

e non d altro che una seconda edizione peggiorata di quelle spe-
dite nel 1897 dal Marchese di Rudinl, allora presidents del Con-

siglio de'ministri, a'Prefetti del Regno
i

. Se poi la recente circolare

avra miglior fortuna delle antiche, le quali, col cader del Mini-

stero presieduto dal Di Rudinl, caddero anch'esse, e rimasero let-

tera morta, si vedra dagli avvenimenti che seguiranno la prossima

apertura del Parlamento.

Intanto giovera osservare che le Circolari ministeriali, nella vi-

gente giurisprudenza, hanno un valore molto limitato, per non dire

addirittura nullo. La Cassazione di Torino, in una sua sentenza del

24 luglio 1874, cosl ne parlava : Siffatti prowedimenti governativi

possono essere bensl considerati come norme direttive, non gia
come precetti confortati da sanzione penale -. La giurisprudenza

posteriore e stata ancor piu esplicita : una sentenza della Suprema
Corte di Roma, in data 17 febbraio 1890, stabili infatti il prin-

cipio, che le circolari ministeriali non hanno al-cuna forxa di

legge
8

. Dal che il prof. Mecacci trae questa conseguenza : t La

legge che si fa (o meglio si pretende fare) dagli agenti dell'autorita

del potere politico amministrativo non sara mai legge rispettata, e

per la coscienza che i cittadini terranno de' loro diritti, sara sempre
fomite di lotte e di disordini... Ogni circolare, allo stato della nostra

legislazione, agli occhi di molti assume facilmente il carattere di

norma eccezionale, di repressione e quasi di persecuzione illegit-

tima 4
.

Ma quale che sia in generale il loro valore estrinseco giuridico,

e certo che quella del Cocco-Ortu manca assolutamente di qualsiasi

valore intrinseco. Non occorre fermarci qui a dare le prove del

nostro asserto, avendole gia date con sufficiente pienezza quando,

nella nostra trattazione sulla proprieta delle chiese, discorremmo

distesamente delle circolari del Ministro Di Rudinl 5
.

Ricorderemo soltanto e brevemente alcuni punti principal! di

quel nostro studio, fra i quali importantissimo e quello che riguarda

la condizione giuridica delle chiese, quella cioe che loro essenzial-

1 Se ne vegga il testo da noi pubblicato nel quad. 1137 del 6 nov. 1897,

pp. 354-355-
2 Rinsta di dirilto ecclesiastico. Vol. VII, pag. 327.
*
Ibid, in nota e nel Vol. I, pag. 58.

* Nel Foro italiano, 1877, II, 150.
5 Nei quaderni 1139 e 1141. Quesfco lavoro e stato piu volte riatara-

pato aparte col titolo: Di chi aono le chiese ? Studio giaridico di S. M. BRANDT
d. C. d. G. Roma (Quarto, edizione) 1900.
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mente compete in virtu della loro destinazione, de' sacri canoni e

<iella secolare osservanza. Questa non 6 punto cambiata col cam-

biarsi del reggimento politico in Italia, ne pud cambiarsi con una

<;ircolare ministeriale. Le chiese furono e resteranno sempre res ad

ius corporis ecclesiae pertinentes, e percio soggette alia sola au-

torita ecclesiastica, che di queste cose &, fra gli uomini, custode

vindice. La prepotenza settaria, con 1'intento di giustificare i BUOI

arbitrii e i suoi soprusi, potrti pretendere di cambiare il diritto

antico e di stabilire un diritto nuovo, ma non potra mai cambiare

la natura delle cose e le loro naturali attinenze, ne quindi creare

un diritto valido, che a queste e a quella ripugni.

Le chiese pertanto, rispetto allo Stato, nel cui territorio si tro-

vano, sono una vera proprieta privata, come sono private tutte le pos-

sidenze delle persone naturali e morali esistenti nel medesimo, salvo

sempre il riguardo speciale che la loro qualita di edificii sacri esige.

Diconsi poi costituire una proprieta privata, 1 nel senso che non

sono una proprieta nazionale, quale sarebbero i ponti, le fortezze, i

fiumi, ed altre cose simili
;
2 nel senso che non sono una proprieta

pubblica, come le piazze, le vie
;
3 nel senso che, sebbene non sieno

beni personali e non appartengano a questo od a quello individuo,

sono nondiraeno beni sociali appartenenti ad un ente morale deter-

minate, il quale e diverso dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune
ove quelle sue chiese esistono.

*
* *

H diritto di proprieta racchiude sempre 1'idea d'un diritto pri-

vativo del proprietario sulle cose che gli appartengono, ad esclusione

d'ogni altro, e per quel che spetta alle cose in s6, e per quei che

si riferisce alia utilita delle medesime.

II qual principio, applicato alle chiese, e ammesso anche da pa-

recchi giuristi liberali, i quali riconoscono, con laCassazione di Roma J

,

c la separazione della proprieta ecclesiastica per i diversi enti eccle-

siastici >
,
e percid attribuiscono il diritto di proprieta sugli edificii

sacri agli Istituti ecclesiastic! che se ne valgono. Lo stesso priiLcipio

si trova espresso ed approvato nella seguente sentenza della Corte

di Chambery : Le chiese parrocchiali sono proprieta esclusiva della

parrocchia rappresentata dalla fabbriceria. / Comuni nan vi possono

pretendere alcun diritto... Se vi sono piu parocchie nello stesso Co-

1 Seutenzadel 28 gennaio 1381. Cf L Riv. del diritto eccl., Vol. I, pag. 10J %
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mune, ognuna & proprietaria delta sua Chiesa... l
. > Non altrimenti

sentenzio la Cassazione di Torino riconoscendo, che di regola ge-

nerale, e stabilito dal diritto civile, come dal diritto canonico, che

gli edifici consacrati al servizio del culto divino cessino di essere

suscettibili di proprieta privata [ciod di questo o di quelTuomo] e

formano il patrimonio essenz'tale delle chiese alle quali sono desti-

nati *. Una riconferma di tutto cio, fu data ancor piu recentemente

in una sentenza della Corte d'Appello di Brescia, la quale aperta-

mente contraddice al principio presupposto nella circolare del mi-

nistro Cocco-Ortu. In essa e detto che Le chiese non appartengono
allo Stato, alia Provincia o al Comune, si bene, salvo particolari

contingenze, all'istituto ecclesiastico che se ne vale, e formano parte

del suo patrimonio
8

.

II diritto di proprieta racchiude inoltre il concetto d'un diritto

privativo del proprietario, o di chi lo rappresenta, di disporre delle

cose sue come a lui talenta, salvo sempre, ben s'intende, 1'osservanza

delle leggi poste a tutela del diritto medesimo e dentro i limiti della

giustizia e dell'equita. Siffatti limiti, nella materia che qui soltanto

tocchiamo, sono ben conosciuti; ne accadeva che il ministro, nella

sua circolare, ne indicasse altri. Essi provengono da due capi : dall'in-

dole cioe degli edincii, res divini iuris, sopra cui si versa la proprieta,

e dai doveri a' quali, nell'uso di quel diritto, la Chiesa e gl'Istituti

ecclesiastici sono tenuti verso i loro membri. Quindi lo stesso Pontefice

non disporra mai di tali edificii, senza mirare alia loro qualita dicose

sacre e senza tener conto della necessita o anche del vantaggio di quella

parte del popolo cattolico, che di loro si vale per 1'esercizio del pro-

prio culto. La ragione e ovvia. Tali edificii, come sopra notammo,
non sono beni personali del Vescovo, del Parroco o del Prelato re-

golare, ma degli Istituti ecclesiastici particolari da loro rappresentati.

Cio posto, chi riconosce col diritto canonico e con la giurispru-

denza italiana il diritto di proprieta, che gl' Istituti ecclesiastici hanno

sulle chiese di cui si valgono, non pu6, senza contraddirsi e far

suo 1'errore del ministro Cocco-Ortu, negare loro ed ai loro legittimi

rappresentanti il diritto di disporre di quelle chiese nei limiti predetti.

Anche in questa conseguenza, la giurisprudenza italiana e chiara

e perentoria, proclamando e ribadendo la massima che I'autorita

ecclesiastica e padrona in casa sua, doe nelle chiese. Eccone un

* Nella gia citata Rivista, pag. 107. fi riportata nella Giurisprudenza

italiana, 1856, parte II, pag. 646.
*

Ibid., pag. 109.
* Ncl Foro italiano, 1889, pag. 579 e aeg.
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piccolo saggio. La Cassazione di Roma, con sentenza del 30 gen-

naio 1877, cosl si esprimeva: Finchd 1'autorita ecclesiastica si

contiene nel Santuario... deve essere francata da ogni intromissione

dell'autorita civile... Nelle chiese tutto procede a norraa dell'auto-

rita ecclesiastica * '.

Ancor piu esplicita 6 la dichiarazione fatta dalla Corte di Cas-

sazione di Roma nella sua sentenza del 5 maggio 1882. Dopo di

aver osservato che c la podesta civile non $ chiamata in ogni caso

a giudicare 1'operato del sacerdote nelia sfera degli ordinamenti e dei

riti ecclesiastic!
, prosegue con le seguenti parole, le quali si ap-

plicano perfettamente al caso della circolare del ministro Cocco-

Ortu : Cid importerebbe invadere il campo altrui, e varcare quei

limiti in cui non $ dato penetraro, senza rendere la Chiesa man-

oipia dell'autorita civile. La osservanza o no dei riti religiosi e dei

sacri canoni non pud farsi entrare nel dominio dell'autorita civile,

senza sconvolgere gli ordinamenti della polizia ecclesiastica 2
.

*
* *

Dal fin qui detto 6 manifesto, non solo che 1'autorita ecclesia-

stica ha il diritto di radunare nelle sue chiese come in casa sua,

quando e come le piace, i fedeli per qualsiasi motivo religioso, e

che spetta a lei e non gia al ministro guardasigilli, giudicare se

tali adunanze nelle chiese sieno o no conform! a' sacri canoni; ma
altresl che siffatte adunanze, intorno a se raccolte e da lei promosse

moderate, sono di natura loro sottratte ad ogni intromissione del-

l'autorita civile 3
.

Conformandosi a queste massime, la benemerita Opera dei Con-

gressi e dei ComiUti cattolici ha tenuto le sue adunanze, durante

gli ultimi ventisette anni, in diverse chiese delle principal! citta

italiane. E ci6 essa ha fatto sempre d'accordo coll'autorita locale

ecclesiastica, col suo consenso e sotto la sua direzione, con 1'espressa

benedizione ed approvazione dell'augusto Capo di tutta la Chiesa,

con 1'applauso e F incoraggiamento di Cardinal!, Vescovi, Prelati

presenti alle sue adunanze.

1

Annali, 1877, pag. 10*.
* Foi-o italiano, 1882, col. 173.
3 Sulla questione se, quaudo tenyonsi tali adunanze, occorra dare uu

preavviao all'autorita di publilica sieurczza, si vegga il citato Studio del

P. BBANDI, pp. 29-33.
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I promoter! di queste adunanze non furono mai molestati, e le-

adunanze stesse (nelle quali non si verificarono mai i tumulti ed

i disordini falsamente lamentati nella detta circolare) non furono

mai contrariate dall'autorita politica, prima delle gia accennate cir-

colari del marchese Di Rudinl.

Se non che, soggiunge il ministro Cocco-Ortu, quelle adunanze-

da me proibite sono politiche, perche tenute per scopi d'indola

politica . Anche in questo il ministro gravemente erra. Le adu-

nanze tenute da' cattolici nelle ehiese in nessun modo e in nessua

senso sono politiche; esse sono veramente religiose. II che si fa.

manifesto se si consideri : 1) che in cosl fatte adunanze non si tratta.

che della attuazione pratica e doverosa di insegnamenti emanati

dalla Autorita ecclesiastica; 2) che 1'Autorita ecclesiastica (Yescovi

e Parrochi) come tale presenzia e dirige tali adunanze
; 3) che senza

1'approvazione dell'Autorita ecclesiastica tali adunanze sarebbero dai

cattolici considerate come non perrnesse e irregolari ; 4) che senza

la esplicita e speciale approvazione dell'Autorita ecclesiastica, lo-

ripetiamo, presente e dirigente, nessuna trattazione o deliberazione

si avrebbe come legittimainente tenuta e presa ; 5) che da esse &
escluso a priori in via assoluta ogni argomento politico *.

Nel resto gli Atti de' diciotto Congressi, celebrati finora in Italia

da' cattolici, danno alia gratuita ed ingiuriosa asserzione del mini-

stro una perentoria mentita. Quegli Atti non sono document! se-

greti ;
essi sono stati pubblicati a stampa, e possono leggersi e con-

sultarsi da tutti.

E qui giova altresi ricordare coll'egregio Presidente dell'Opera

de' Congressi, che nelle adunanze, colpite dalle circolari de' mini-

stri Di Rudinl e Cocco-Ortu, non si esce mai dalla applicazione del

Vangelo, presente, dirigente, insegnante, responsabile quel Preposto

ecclesiastico, nel quale la stessa Autorita civile riconobbe tal veste,

e al quale riconobbe pure essere consegnata in morale guardia e-

materiale custodia la Chiesa. E il Preposto non presto, la chiesa

a' laici, non abdica, ma mantiene ed esercita attualmente,

adunanze, la sua podesta di maestro e capo.

A maggior conferma delle cose qui ricordate, richiamiamo 1'at

tenzione dell'on. ministro alia autorevole risposta, data dalla Cassa

1 Cosi scrivevail Contc Conim. Paganuzzi, Presidente dell'Opera de'

gressi, nella sua splendida Protesta co'ntro le circolari del Miuiatro di Ru-

dini. Se ne vegga il testo nel citato Studio, pp. 37-40.
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one di Roma ad una obbiezione identica a quella da lui proposta

nella sua circolare. < Non vale, cosl il Supremo Consiglio, 1'obbie-

zione che per tal guisa le chiese possono convertirsi in conrenti-

cole di reazione piu o meno partigiane, piu o meno ostili a queyli

<>t<lirix,z.i e provvedimcnti politici e di pubblica economia che dal-

I'autorita amministrativa vengono emessi in conformitd alle mu-

tabili esigenze del progresso e delta civiltd; imperocche siffatte

<;onsiderazioni escono da queH'arabito nel quale deve, con piu lodevole

riserbo, rattenersi [il ministro e] il giudice di raerito. Dal raomento

che la conferenza [o 1'argoraento svolto nelle adunanze de' cattolici]

per s6 non costituisce alcun reato proprio, il giudice [ed a piu forte

ragioue il ministro] deve arrestarsi all'esame se per la riunione,

Delia quale avvenne la conferonza, fosse necessario il preavviso.

Ognl altra ricerca sul tema della conferenza piu o meno religiosa

sulla pretesa violazione dei sacri canoni e del Tridentino ecc.,

c affatto impertinente all'argomento soitoposto a decisione i
.

I cattolici italiani, se ne persuada Ton. ministro, non avversano

le istituzioni, si bene i delitti in nome di esse perpetrati. I catto-

lici italiani non richiedono dallo Stato se non giustizia e buona

fede. Essi vogliono che sia rispettata e praticata in Italia la reli-

gione, senz:i della quale non sussiste ue pu6 sussistere il benessere

del civile consorzio; essi vogliono che sieno rispettati e tutelati i

diritti della Chiesa e del suo augusto Capo, che sono pure i diritti

loro e de' cattolici di tutto il mondo; essi vogliono che sia rispet-

tato ed osservato lo Statute fondamentale del Regno, che sancisce

Tinviolabilita della proprieta privata, il diritto di associazione e

quello di adunarsi pacificamente e senza armi uniformandosi sempre
alle leggi.

Queste sono le principal! ragioni, per cui i cattolici italiani

hanno giustaraente protestato e protestano contro la circolare del

ministro Cocco-Ortu: essa gravemente offende la religione, viola i

diritti della Chiesa e del suo Capo, e costituisce, non solo una viola-

.zione, ma una congerie di violazioni, non pure delle minori leggi,

ma delle leggi fondamentali e delle franchige costituzionali del

nostro paese.

1 Sentenza del 4 luglio 1894.
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i.

STUDII BIBLICI
LA VITA DI GEStj.

II. La storia dell' infanzia,

Al breve sunto degli scritti general! sopra la vita di N. 8., data

in un precedente quaderno *, aggiungiamo alcune note intorno 1'uno o

1'altro scritto particolare, relative alia storia dell' infanzia di G. C.

1. Nell'ultimo congresso scientifico di Monaco il Professore VON

KRALIK dell'Universita di Vienna presento una dissertazione sopra

la critica delle fonti della storia dell'infanzia di Gesu *. In questa
il ch. Autore spiega le differenze esistenti tra le narrazioni di

S. Matteo e S. Luca dal fatto, che quest'ultimo si servl della te-

stimonianza di Maria Santissima, nientre Matteo segul piuttosto le

relazioni di S. Giuseppe. Egli trova indicata questa distinzione delle

due fonti nel testo sacro stesso, giacche il terzo evangelista afferma

in due luoghi espressauiente che Maria, dal canto suo, riteneva

tutto questo, pensandovi nel suo cuore (Luc. 2, 19) e che sua

madre serbava queste cose tutte nel suo cuore (2, 51). Dall'altra

parte, la narrazione di questo tratto della storia sacra nel prirao

vangelo pare che non sia altro in sostanza, se non la relazione di

quattro sogni di S. Giuseppe, alia quale S. Matteo ha aggiunto la

storia dei fatti precedent! e seguenti. II tenore di tutta la narrazione

nei due vangeli, secondo 1'autore, conviene benissinio a quella mede-

sima distinzione delle due fonti.

2. Lo stesso argomento e quasi col medesimo titolo vien trat-

tato dal parroco emerito protestante L. CONRADY 9
. Ma quanto sia

1 Vedi Civ. Catt. quad. 1225 del 6 luglio 1901, p. 75-82.
2 RICHARD VON KRALIK, Zur Quellenkritik der Kindheitsgeschichte

Jesu, in Akten des fUnften internationalen Congresses katholischer Gelehr-

ten, Mlinchen 1901, p. 169 seg. , poi pubbl. nella rivista Viennese Die

Kultur II. 1901, 20-28.
3 LUDWIG CONRADY, Die, Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichte

Jesus. Ein wissenschaftlicher Versuch. Gottingen, Vandenhoeck und Ru-

precht, 1900. 1 vol. in 8 di X-342 p. M. 8,00.
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diverso il suo modo di procedere, apparisce subito fin dalla prima
frase. L'autore chiama il suo scritto uno sperimento sciontifico >.

Manco Male ! Giacchfc il suo d proprio uno sperimento molto curioso

di una scienza pin curiosa ancora.

Essa suppone come provato che tutta la narrazione evangelica

dell'infanzia di Gesu non e storia, ma mito. L'unico nucleo sto-

rico sarebbe la nascita, ben inteso, affatto naturale, di un fanciullo

ebreo nella citta di Betlemme. L'intero mito poi nei racconti di

c Matteo e di c Luca deriva manifestamente da un'altra fonte
;

il

che si vede a luce di sole con le lenti della critica, s'intende fin

dall'espressione e dalla forma esteriore del racconto. Ora 1'intento

del ch. scrittore 6 di scoprire appunto questa fonte originate del

mito, e mediante la sua vastissima erudizione, condita di vivacissima

fantasia, egli crede d'essere veramente riuscito a scoprirla. Ecco

adunque qualche frutto di cosl dotte ricerche.

Finora si era creduto che 1'apocrifo, cosiddetto protovangelo
di Giacomo, fosse un'imitazione fantastica della storia dei libri sacri.

Il Conrady ha invece trovato che la relazione de' due scritti e pre-

cisamente 1'opposta. Quest'apocrifo d la vera fonte dei racconti evan-

gelici. II primo evangelista ne ha dato un breve compendio, il terzo

gli ha messo un'altra forma con qualche nuova addizione. Tale e

la prima conclusione.

Quel protovangelo poi $ stato composto sotto Adriano, verso

1'anno 120, in lingua ebraica, da un poeta alessandrino, cristiano

si, ma interamente immerso nelle superstizioni del paganesimo egi-

ziano. Egli ha transformato la mitologia delle divinita egizie in una

storia dell'infanzia di Cristo. forse torna difficile riconoscere nei

varii personaggi di questa storia gli antichi dei ? Ecco : Cristo 6 Horns

o il sole nascente; Maria & Iside ossia il numen verginale ;

S. Giuseppe dev'essere Thot, come pure Zaccaria 6 Osiride
;
Elisabetta

$ la dea Hathor dalle sette corna (Eli-sheba). Anche i pastori ci

hanno il loro posticino; perchd nella mitologia i scimmioni della

luna (Mond-Afferi) adorano il sole
,
e similmente i re magi vi

feono prefigurati nelle scimmie solari colle teste di cani (Sonnen-

hundekopf-Afferi). Neppure Erode ci manca; poichd il dio nemico

Set (Typhon), persecutore del buon Horus, era specialmente venerate

nella citta di Ero. E cosl via via si trova pure il tipo anche di

S. Gioachino, di S. Anna, delle dodici tribu d'Israello, della stella

dei magi, della porta aurea del tempio di Gerusalemme e di altro

-ancora, se tanto piace. Quest'fc il secondo risultato importantissimo.

Pinalmente a quei curiosi scrutator!, i quali domandassero al
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critico il cui bono > e il perche di una tale trasformazione di mi-

tologia pagana in storia sacra cristiana, il Conrady offre la terza sua.

conclusione, ed & questa : Nella storia dei tempi di Adriano si tro-

vano tracce di un culto di Iside e di Serapide a Betlemme ed a Ge-

rusalemme. Ma il sole del paganesimo essendo oramai nel tramon-

tare, si doveva cercare un qualche mezzo per mantenere intatta la

riputazione, e COD essa le finanze, di quei celebri santuarii. In tali

circostanze riusci opportunissiina ai fautori del culto di Iside e di Se-

rapide 1'opera di un qualche poeta geniale; questi adunque, d'accordo-

con essi, esegul la trasformazione mitologica qui sopra esposta, e-

con tale successo, che il culto degli antichi numi egiziani, in parti-

colare di Iside, si e mantenuto fino ai nostri giorni insieme con la

riputazione e le rendite di tanti celeberrimi santuarii.

Verrebbe proprio la voglia di sapere quale sia stato il successo-

finanziario personale di questo geniale poeta. Aspettiaino dal nostra

critico qualche schiarimento su quest' ultimo punto curioso. Ma

davvero, povera scienza, se cosl abbandona la verita per tornare a

tante favole insulse ! Disse bene chi scrisse : a veritate quidem au~

ditum avertent, ad fabulas autem convertentur !

3. E ben vero che queste favole riescono un poco insulse alia mag-

gioranza dei critici. Ma se si considera la parte delle ipotesi che*

essi pure ammettono, si conchiudera ben presto che moltissimi dei

nostri critici, non ostante la loro indipendenza ,
non valgono a

sottrarsi al tascino di altre favole non meno vane, precisamente

rispetto all'infauzia di N. S. Per esempio, nella celebre Theolo-

gische Literaturxeilung il Prof. H. HOLTZMANN di Strasburgo con-

fessa che non vuol seguire il Conrady nel suo cammino, perche-

questi si perde nel chiaroscuro di una mitologia lunatica ; confida

tuttavia che una ricerca spregiudicata riconoscera come vero il

pensiero fondamentale del medesimo autore, cioe che nella leggenda

del parto verginale uno spirito pagano e prevalso sotto colore di

spirito cristiano l
. E per6 da notare che un dieci anni addietro

lo stesso Holtzmann aveva rigettato questa origine pagana della

leggenda del parto virginale ,
forse perche secondo lui prevaleva

ancora 1'autorita deH'HARXACK, col quale egli spiegava 1'origine di

questa leggenda mitica
, quasi movesse da una falsa interpre-

tazione della profezia d'Isaia (Is. 7, 14)
a

.

1 H. HOLTZMANN in Theol. Literaturzeitung XXVI 1901, 135-137.
2 H. HOLTZMANN in Hand-Commentar zum N. T. I, Freiburg 1889,.

p. 53. AD. HARNACK, Dogmengeschichte I3
, p. 95 n. 2.
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4. Un altro critico, E. VON DOBSCHUTZ, si restringe a riconoscere

alcuni element! di verita nella discussione estremamente seducente

del Conrady intorno 1'influsso egiziano sul culto cristiano i
. Molto piu

chiaramente si pronunziu un terzo, Giov. HILLMANN, il quale si tiene

per giudice assai coinpetente in questa materia, avendo pubblicato fin

dal 1891 un esame critico intorno la storia dell'infanzia. Secondo lui,

6 conclusione certa delle ricerche fatte finora (das Ergebnis der

bisherigen Forschung), che tutto il Nuovo Testaraento, eccettuati i

testi Matt. 1, 18-25 e Luc. 1, 34-35 e 3, 23, nulla dice della nascita

miracolosa di Gesu, ma ce lo presenta semplicemente qual figlio

di Giuseppe e Maria, nato a Nazaret e primogenito di cinque fratelli

e parecchie sorelle. Una leggenda posteriore di origine giudaica tra-

sporto la nascita del fanciullo a Betlemme, e poi piu tardi una terza

leggenda di carattere pagano aggiunse il mito della nascita sopran-
naturale.

Con tali risultati presupposti, senz'ombra di dimostrazione,

egli trova naturalmente preziose assai nel libro del Conrady le

prove per Forigine della storia dell'infanzia di Gesu dal mito egi-

ziano di Osiride ed Iside. Avverte soltanto che fa d'uopo tener conto

dell' incertezza di coteste prove ; giacche con la medesima facilita

si potrebbero eziandio riscontrare queste prime origini del racconto

canonico dell'infanzia nella mitologia greco-romana e perfino nel

Buddismo indiano 2
.

5. Cio che quest'ultimo critico dichiara essere risultato della

ricerca scientifica fatta finora
,
altro non 6 in sostanza che lo stesso

razionalismo puro e vero, il quale nel secolo or ora scorso ando

sempre piu allargandosi e trasforraandosi nella teologia protestante
moderna. In particolare, quando nell'ultimo decennio comincio tra' pro-
testanti la famosa disputa intorno al simbolo apostolico, AD. HAR-

NACK, il quale 1'aveva provocata per la sua tesi ottava contro

1'articolo: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria

Virgine, proclam6, che la dottrina della nascita soprannaturale di

Gesii non faceva parte della primitiva predicazione evangelica, e che

questa era una delle piu sicure cognizioni storiche 3
.

II medesimo risultato vediamo non gia provato, ma sempli-
cemente supposto, nella massima parte degli scritti dei critici mo-

1 E. VON DOBSCHUTZ in Lit. Centralblatt LI. 1900, 2153 sg.
* JOH. HILLMANN in Deutsche Litteraturzeitung XXII. 1901, 1605-1607.
3 AD. HARNACK, Das apostolische Glaubensbekenntnis, ed. 19, Berlin

1892, p. 24
;

il med. in Christliche Welt 1892, n. 34.
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derni che trattano la questioner bastera nominare LOBSTEIN l

, 0.

HOLTZMANN 2

,
WfiRNLE 8

, ScHMIEDEL 4
, CHEYNE 5

, GARDNER 6
,

Ro-

BERTSON 7
,
SOLTAU 8

,
J. WEISS 9

occ. Quindi non fa meraviglia che

in generale le riviste piu celebri della teologia protestante, con

la medesima indipendenza critica presuppongano tutte codeste con-

clusion! dei risultati razionalisti circa le verita fondamentali della

nostra religione. E ci<5 vale anche della Theologische Literaturzeitung,

del Theologischer Jahresbericht e di altre molte.

6. Un altro critico indipendente, gia veterano, AD. HILGENFELD

di Jena, ha trattato recentemente il medesimo argomento nella sua

rivista di teologia scientifica
10

. Non entriamo in un esame delle

sue conclusion!, critiche s'intende, ma different! dagli altri autori.

Piu interessante tornera a molti lettori il sapere come questo critico

incredulo si fa a confutare il Prof. HARNACK nella questione che

riguarda 1'autenticita dei versetti del primo capitolo di S. Luca, ove

chiaramente vien espressa la Yerginita della benedetta Madre di

Dio (Luc. 1, 34. 35).

Non ostante la sua ferma persuasione di possedere la cogni-

zione storica, sicurissima summentovata, il dotto professore ber-

linese aveva creduto necessario di provare che i due versetti citati

siano un' interpolazione posteriore nel testo del terzo vangelo
J 1

. Ora

1 P. LOBSTEIN, Die Lehre von der ffbernaturlichen Geburt Christi,

Freiburg 1896; il med. in Theol. Literaturzeitung XXVI. 1901, 362-364

(cfr. ib. 357-362).
2 0. HOLTZMANN, Leben Jesu, Tubingen und Leipzig 1901, p. 64.

3 P. WBRNLE, Die Anftinge tinserer Religion, Tubingen und Leipzig
1901

;
il med., Die synoptische Frage, ib. 1899, p. 102 ss.

4 P. W. SCHMIBDEL, Artie. Gospels in CHEYNE-BLACK, Encyclopedia
biblica II, London 1901, c. 1778 sgg.

* T. K. CHEYNE, Art. Joseph in Encyclopaedia biblica II, 2597-2599.
8 P. GARDNER, Exploratio evangelica: A brief examination of the

basis and origin of Christian belief, London 1899. 1 vol. in 8 di X-522 p.
7 J. M. ROBERTSON, Christianity and Mythology, London 1900. 1 vol.

in 8 di XVIII-483 p.
8 W. SOLTAU, Unsere Evangelien, ihre Quellen und ihr Quellentvert

vom Standpunkt des Historikers aus betrachtet, Leipzig 1901, p. 56, 64 sg.

J. WEISS in Theolog. Rundschau IV. 1901, 158. Cfr. B. WEISS e

J. WEISS, Die Evangelien des Markus und Lukas, in H. A. W. MEYER,
Kritisch exegetischer Kommentar fiber das N. T, I, 28

, p. 304 sg.
10 AD. HILGENFELD, Die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu, in

Zeitschrift filr wissenschaftliche Teologie XLIV. 1901, 177-235.

11 AD. HARNACK, Zu Luc. 1, 34. 35, in Zeitschrift fUr neutestament-

liche Wissenschaft II. 1901, 53-57.
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1'evidenza delle prove, convincente e stringente per lui e forse pei

suoi seguaci fedeli, appare aifatto insufficiente e di nessun valoreal-

1'Hilgenfeld '. L'Harnack aveva scorto una grande incongruenza

tra i versetti citati e i tre antecedent!, un modo di scrivere molto

inetto, una ditficolta capitale nella menzione del padre David t

(v. 32); in particolare egli aveva scoperto nella risposta di Maria

Come avverra questo poichd io non conosco uomo? >
(v. 84) due

t difetti capitali e quest'e per lui I'argomento piii efficace -

che cio& la sorpresa espressa in queste parole sia affatto infondata *

(gam unmotiviert) , e che 1' incredulita di questa meraviglia sia

esclusa dal contesto.

Alle quali difficolta il critico di Jena risponde con ragione, che

all' Harnack pud sembrare infondata la meraviglia di Maria, sola-

mente perchS egli fa della vergine Maria una semplice moglie

ebrea, violentando a capriccio il versetto 27 (ove F Harnack dice

interpolate il titolo TtapO-evcx; vergine >
,
due volte ivi dato a Maria).

Ammesso questo titolo, sul quale 1' Evangelista insiste tanto di pro-

posito, anche la difficolta capitale del padre David sparisce tosto
;

ed allora, dice 1' Hilgenfeld, nel dialogo coll'Angelo, non solo non si

trova nulla d'inetto, ma piuttosto si scorge un ottimo progredire del

pensiero e bene ponderato. Inoltre, ammessa in Maria la coscienza

della propria dignita verginale, la sua domanda non manifesta incre-

dulita, ma solamente un giusto desiderio di sapere come avverra

questo . La quale domanda, aggiunge 1'Hilgenfeld, prepara molto

abilmente Tannunzio ulteriore e piu determinato dell'Angelo.

Nello stesso modo anche un critico collega dell'Harnack, B. WEISS,
aveva gia rigettato, nell'ultima edizione critica del testo dei quattro

Yangeli, e 1'accusa d' interpolazione contro il titolo di vergine >
,
e

il rimprovero d' incredulita riguardo la domanda della Yergine *.

Ove gli avversarii della fede si confutano Tun 1'altro, non fa

d' uopo combattere le loro difficolta
;

le quali a buon diritto anzi

che capitali ,
si possono ben dire vane e persino puerili.

7. Bench6 di minore iinportanza, 6 pure interessante un'altro

assalto contro la tradizione intorno un punto particolare della storia

dell' infanzia. II cantico Magnificat dal consenso unanime della

1 AD. HILGENFELD, Die Geburt Jesu aus der Jungfrau in dem Lucas-

evangelium, in Zeitschrift fUr wiss. Theol. 1901, 313-317.
1 B. WEISS, Die vier Evangelien im berichtigten Text, Leipzig 1901 j

p. 282 s.
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Chiesa e attribuito alia SS. Vergine Mafia. Nel testo sacro (Luc. 1,

46) tutti i manoscritti greci senza eccezione, tutte le version!, tutti

i Padri e scrittori ecclesiastic!, greci o latini, lungo il corso dei se-

coli sono d'accordo nel confermare questa tradizione della Chiesa.

Eccezione fanno solaruente tre codici della vecchia versione latina o

italica (dpi secoli IY, V e VII), poi due testi nella versione latina

delle omelie di Origene in Lucam, fatta da S. Girolamo, e in quella

di S. Ireneo in due codici latini (adv. haer. IV, 7, 1), finalmente

un passo nel trattato De psalmodiae bono, attribuito al vescovo

Niceta di Remesiana nella Dacia (fine del sec. IV) e pubblicato da

G. MOBIN. In queste poche eccezioni il tnagnifieo cantico si trova

attribuito ad Elisabetta, leggendosi nel versetto citato secondo questi

testimonii et ait Elisabeth invece di et ait Maria *.

Non ostante la debolezza di queste autorita contro I'unanime

consenso dei secoli, gia nel 1897 un certo FR. JACOBS (il quale,

prima si sospettava, ma ormai tutti sanno essere una persona sola

con A. LOISY), aveva proposto, con qualche riserva perd, 1'opinione

che ad Elisabetta e non gia alia Vergine dovesse riferirsi il cantico

del Magnificat
2

. Ma egli s'ebbe una pronta risposta dal p. A. Du-

KAND S. I.
8

,
il quale difese energicamente la tradizione della Chiesa.

Chi avrebbe mai pensato, che questa controversia, agitata in due

riviste cattoliche, autorevoli e diffuse tra i dotti, fosse sfuggita

interamente agli occhi vigili e tanto perspicaci dei critici berli-

nesi? Fatto e che 1'anno scorso I'HABNACK propose all'Accademia

reale di Berlino, nella sessioue del 17 maggio (si vede che nel mese

di maggio anche questi signori si occupano della Madonna
!),

una

dissertazione dottissima sopra il Magnificat di Elisabetta 4
. Egli

credeva d'essere il primo ad asserire e difendere i diritti di pro-

prieta di Elisabetta contro Maria, ed era naturalmente persuaso

1 La nota di S. MINOCCHI al vers. 46 cit. (II Nuovo Testamento I,

I Vangeli, Firenze 1900, p. 184) e inesatta quanto ai codici greci e la

citazione di tali codici attribuita a Origene.
2 FR. JACOB^, L' origins du Magnificat, in Revue d'histoire et de lit-

tfrature religieuses II. 1897, 424-432. Nella [medesima Revue (VI. 1901,

278) il LOISY dichiara che sono suoi tutti gli articoli quivi pubblicati
e variainente segnati: JACQUES SIMON, JEAN LATAIX, FRANvois JACOB&,
JEAN DELAROSCHELLE.

3 A. DURAND, L'origine du Magnificat, in Revue biblique VII.

1898, 74-77.
4 AD. HARNACK, Das Magnificat der Elisabeth (Luk. 1, 46-55), nebst

einigen Bemerkungen zu Luk. 1 und 2, in Sitzungsberichte der k. preuss
^Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1901, p. 538-556. Anche il Conrady, nel

libro summentovato (p. 48) propone la medesima opinione.
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della forza invincibile dei suoi argomenti esterni ed interni, i quali,

vedi caso ! concordano meravigliosamente con quelli recati dal LOISY,

salvo il testo del vescovo di Remesiana, che 1'Harnack o non co-

nobbe o lascio in disparte.

La sua argoraentazione fece grandissima impressione sul cri-

tico F. WEISS, il quale confessa d'aver serapre presentito cid che

ora 1' Harnack ha provato irrefutabilmente
,
ciod il buon diritto

di Elisabetta *. Ignorava aache egli la controversia antecedente

tra' cattolici, e peggio aricora ignorava la confutazione dell'Harnack,

f'atta nell'autunno scorso dal BAHDENHEWER nell'ultirao congresso

scientifico cattolico di Monaco 3
: confutazione solida, tranquilla

e che ci pare davvero irrefutabile. II ch. Professore dimostrd quivi

la nullita degli argomenti proposti dagli avversarii e la massima

congruenza deila sentenza tradizionale con le parole del cantico

sacro. Ed in vero, chi mai, se non la benedetta madre di Dio, avrebbe

potato dire con verita che d'or innanzi beata mi diranno tutte le

generazioni? Vedremo quel che sara per rispondere 1' Harnack.

Intanto il LOISY rivendica a se medesimo la priorita della strana

sentenza, da lui insinuata fin dal 1893 nel suo coninientario degli

Evangeles synoptiques, com'cgli ora ci fa sapere, ed aggiunge che

se prima quella congettura gli pareva sufficientemente probabile,

ora dopo la confutazione del Bardenhewer la trova pressoche certa 3
.

E tal sia di lui. Bon dice la Revue bi'blique nel suo ultimo qua-

derno, rigettando 1'opinione del Loisy e dell'Harnack : II mono-

logo di Elisabetta che termina nella glorificazione di Elisabetta

senza alcuna allusione a Gesu od a Maria, 6 un controsenso che

non conviene attribuire all'evangelista. Tutte le sottigliezze delle

ragioni non possono prevalere a questa ragione fondamentale. Per

lo nieno a fine di scuotere una tradizione solidissima, couverrebbe

recare argomenti ben piu solidi che non sono gli addotti *. >

1 J. WEISS in Theologische Rundschau IV. 1901, 159.

* 0. BARDENHEWER, 1st Elisabeth die Sdngerin des Magnificat ?, in

Akten des V. internat. Kongr. Kath. Gel. p. 148 : poi pubbl. in Biblische

Studien VI, Freiburg 1901, p. 189-200.
3 Rev. d'hist et de Litt. rel. VI, 1901, 286.
4 Revue bibUque, X. 1901 (1 ottobre), 632.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1232. 14 11 ottobre 1901.
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II.

LA FRANCIA ALL'ESTBRO.

E stato detto e dimostrato ripetutamente che vi sono due France :

la Francia del buoni e la Fraucia del tristi : la Francia erede delle

tradizioni cattoliche di quindici secoli di vita cristiana, e la Francia

figlia della rivoluzione : la Francia di S. Luigi e la Francia di Yoltaire.

Questo antagonismo morale e religiose, questo duello perpetuo
tra il bene e il male si manifesta, dove piu dove meno, in tutte le

nazioni
;
ma spicca maggiormente presso i Francesi, perch& il loro

carattere ardente e imaginoso li porta facilmente molto avanti sia

nel male come nel bene.

In Francia si dice comunemente che I'anticlericalismo non & un

articolo di esportazione, e cid & vero in questo senso che all'estero

e nelle colonie il clero e le congregazioni religiose non sono per-

seguitate dai governo massonico in quel grado che in Francia : ma
cid non toglie che 1'antagonismo fra le due France si manifesti

anche all'estero, nella maniera piu spiccata. Nelle colonie francesi,

il Governo e, come in Francia, o ateo o indiflerente
;
nei paesi poi

soggetti a Potenze straniere, se i rappresentanti della Francia sono

talvolta buoiii cattolici, 6 bonta individuale, non divisa ufficiale.

Della religione e dei costumi dei Francesi all'estero hanno scritto

molte penne francesi, n6 noi staremo a rinvangare questo doloroso

argomento ;
ci basti il dire che bene spesso gli stessi mussulmani e

idolatri sono scandolezzati delFindifferentismo religioso e dell'imnio-

ralita dei loro padroni
4

.

Ben altro spettacolo presenta all'estero la Francia cattolica. Da
un capo all'altro deH'universo i figli della Francia ancora credente,

si agitano, faticano, vivono e muoiono per propagare il regno di Dio

sulla terra, e ampliare i confini del cristianesimo e della vera civilta.

Da un secolo in qua la Francia ufficiale ha rinnegato in casa pro-

pria Fantica divisa : gesta Dei per Francos ; ma all'estero questo

motto forma ancora la bandiera trionfale dei figli della Francia.

A provare questa verita, consolantissima in questi tristi momenti

al cuore dei cattolici francesi, il K. P. Piolet S. J. ha intrapreso

1 Cfr. quanto ha scritto intorno ai costumi di certi suoi connazionali

nell'Estremo Oriente il dottore dell'ambasciata francese a Pechino, F. J. Ma-

tignon, nel suo libro Superstition, Crime et Misere en Chine. Paris, 1900,

pag. 192.
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coll'aiuto delle varie Societa per le Mission! la pubblicazione di un'opera
di gran mole, che ha per fine di raostrare qunnto abbia fatto la Francia

cattolica all'estero nel secolo testd docorso. L'opera porta per titolo :

La France au defwrs ossia Les Mission Catholiques Franfaises
an -X/.X sibcle, ed e divisa in sei volumi. Vol. I. Mission! d'Oriente

- Vol. II. Abissinia, India, Indo-Cina Vol. III. Cina e Giappone
- Vol. IV. Oceania e Madagascar Vol. V. Missioni d'Africa

Vol. VI. Missioni d'America *. I primi due volumi sono gia pub-

blicati, gli altri stanno in corso di stampa.
Le regole che il Rev. P. Piolet ha fissate per la compilazione

di quest'opera insigne sono strettamente scientifiche, ed egli pud

rallegrarsi che nei due primi volumi sono state fedelmente os-

servate.

Ciascuna Missione 6 trattata a parte da un Autore particolare,

per lo piu da un Missionario stesso o da altri che ha grande pra-
tica delle Missioni. E storia, non florilegio di fatti edificanti, e perd

niente di esagerato, di vago, di artificiale; ma fatti sicuri, stati-

stiche esatte, asserzioni ben pesate e sostenute da prove inelutta-

bili. Scrivendo gli Autori in modo particolare per un pubblico fran-

-cese, hanno cura di far spiccare quanto le Missioni abbiano fatto

per la Francia, facendone conoscere la lingua, proteggendone gli

interessi material! e morali, promovendone, almeno indirettamente,

il commercio, e in altri modi estendendo 1'autorita della tnadre pa-
tria sui paesi da loro evangelizzati. Descrivono di poi le varie re-

gioni che sono il campo delle Missioni, la natura del suolo, la qua-
lita delle produzioni naturali, la stirpe degli abitanti, il grado della

loro civilta, la religione che professano e i Governi a cui obbedi-

scono. Passano quindi a raccontare la storia della Missione, com-

parando lo stato presente col passato, enumerando le opere buone

che i Missionarii hanno tra mano, come scuole, catecumenati, or-

fanotrofii, ospedali, chiese e cappelle, notando quanto gli stessi fecero

in pro della scienza e della civilta e conchiudono colle tavole delle

statistiche, e cogli elogii di quei Missionarii defunti che piu si se-

gnalarono nell'apostolato.

L'opera dunque del Rev. P. Piolet e de' suoi collaborator! 6

sotto tutti i rispetti degna di encomio. Per la nitidezza e la ele-

1 La France au Dehors Les Missions Catholiques Francises au XIX
siecle, publides sous la direction du PKK J. B. PIOLKT, S. J. avec la colla-

boration de toutes les Societes de Missions. Illustrations d'apres des docu-

ments originaux. Librairie Armand Colin, Paris, 5 Rue de Me"zieres. Prix. 12

francs, di pagine 430 e 510
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ganza della etampa e la bellezza delle incision! 6 una Tera opera

d'arte, e per le notizie che da intorno alle Missioni entra nel campo
della letteratura e della scienza. Infatti nei due volumi che ci stanno

dinanzi non abbiamo solamente una lettura istruttiva, varia, dilet-

tevole, edificante: c'e inoltre una tesi scientifica che si svolge si-

lenziosamente da ogni pagina, da ogni statistica, da ogni aneddoto,

da ogni narrazione; una tesi che distrugge da cima a fondo i so-

fismi accumulati da Waldeck-Rousseau contro i Religiosi, che at-

terra il pregiudizio anticristiano della Francia volteriana, che sma-

schera le calunnie dei massoni, e proclama ai quattro venti che

non possono essere nocivi alia Francia e in Francia quei Religiosi

che fuori della Francia operano tante meraviglie a gloria di Dio e

a glorificazione della loro patria.

I missionarii francesi sono numerosissimi, anzi piu numerosi

che tutti i missionarii non francesi riuniti insieme. Dalle statistiche

riportate dal Rev. P. Piolet in un suo magistrale articolo sulle

Missioni cattoliche francesi, apparso nel Correspondant del 25 lu-

glio 1901, risulta che i missionarii francesi sono intorno a 4,500

sopra un totale di 6,106, cioe da 73 a 77 per cento. Ma qui non

e tutto. Questi 4500 missionarii, sacerdoti francesi, sono aiutati

nel loro santo ministero da confratelli laici e da suore francesi, e

da un numeroso stuolo di religiosi indigeni dell'uno e dell'altro

sesso, i quali, aggiunti ai primi, fanno salire la cifra dei missionarii

francesi o quasi francesi a 6,000 sacerdoti, 3,800 fratelli e 12,500

suore, cioe un totale di 22,300 missionarii.

Questi 22,300 missionarii appartengono quasi tutti a ordini o

a congregazioni religiose: Missionarii delle Missioni straniere di

Parigi, Gesuiti, Lazzaristi, Oblati di Maria Immacolata, Padri del

Santo Spirito, Padri Bianchi, Preti Maristi, Padri di Picpus, Mis-

sionarii del Sacro Cuore, Domenicani, Capuccini, Sulpiziani, Trap-

pisti, Agostiniani dell'Assunta, Missionarii ed Oblati di S. Francesco-

di Sales, Redentoristi, Padri della Societa di Maria, Fratelli delle

Scuole cristiane, Piccoli Fratelli di Maria, Fratelli dell' istruzione

cristiana di Ploermel, Fratelli dell'istruzione cristiana del Sacro Cuore,

Fratelli della Santa Famiglia di Belley, e Fratelli di Nostra Signora

dell'Assunta di Misserghin. Quanto alle Congregazioni missionarie

di Suore francesi, rinunziamo a darne la lista, perche arrivano al

numero di sessantasette.

Di tutte queste congregazioni religiose, maschili e femminili,

due maschili solamente, i Lazzaristi e i Padri delle Missioni Estere>

e alcune poche femminili sono approvate dal Governo francese*
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Tutto le altre, perchd non autorizzate, cadono ora sotto il bando dei

nemiei di Dio e del vero bene della Francia.

Quest! Missionarii francesi pud dirsi che coprono tutto il mondo

ancora barbaro e pagano. Non v'6 aDgolo di terra cos! remote, ino-

spitale, maledetto, dove il missionario francese non sia penetrato,

e dove non predichi agli indigeni 1'amore di Dio, della Chiesa, e

della Francia. E diciamo della Francia a bello studio, perchd questi

tre amori sono inseparabili nel cuore del missionario francese : egli

rimane francese sotto ogni clima, sotto ogni latitudine, sotto ogni

Goveino, verificandosi a capello quel detto del Sainte-Beuve Le

Francois c'est franQais partout .

E quale e la vita che menano questi eroici banditori della buona

novella ?

I piii in Europa amano dipingere alle proprie fantasie la vita

del missionario coi colori piii ridenti. Una vita all'aiia aperta sotto

un sole sfavillante, dove il cielo $ di zaffiro e la notte tempestata

di stelle. Un paese incantevole, con una vegetazione tropicale e 1'aria

profumata dai fiori orientali. E il missionario che monta a cavallo,

e visita Je sue cristianita, buone, devote e fedeli, acclamanti il sa-

cerdote sul passaggio qual messaggero di pace, e le turbe dei pagani

che domandano il santo battesimo.

In tutto cotesto c'& molta poesia, che non e serupre conforme

alia realta.

Qualehe volta la vita del missionario e grande, eroica, gloriosa,

ma ha la grandezza del dolore, la sublimita del martirio subito in

silenzio, o la gloria del sangue sparso per la fede. Questo genere

di grandezza puo bensl solleticare 1'anima dei prodi, ma fa paura
alia carne, ed 6 pieno di dolori alia debolezza umana. Per lo piu

la vita del missionario cattolico e poverissima, piena di fatiche, di

privazioni, di tristezza, e spesso ancora, almeno apparentemente,

infeconda.

Si tenga dietro per un momento alia vita quotidiana di un mis-

sionario nelle Indie orientali.

II suo vescovo lo ha create parroco e gli passa trenta rupie al

mese, intorno a cinquanta lire. Con queste cinquanta lire deve ve-

stirsi, mangiare, mantenere il suo catechista, ten,er vivi i due buoi

che gli tirano il carro nel quale viaggia, e per giunta provvedere

quanto 6 necessario pel culto della sua Chiesa. La sua parrocchia

consiste in 20, 30, 50 case o gruppi di case sparse in mezzo ai

boschi, sulle coste delle montagne, entro a valli o burroni, e di-

stanti talvolta dalla residenza ordinaria del missionario da trenta
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a quaranta miglia. La sua casa parrocchiale & una capanna di fango

battuto, coperta di fieno, dore topi, scoiattoli e serpenti entrano ed

escono a loro bell'agio e il vento vi spegne ad ogni ora della notte

la candela di sego. La domenica dice due o tre Messe facendo a

piedi o in un carro tirato da due buoi, dieci o venti miglia, di-

giuno, sotto un sole ardente e con un caldo che aH'ombra fa alzare il

termometro da 34 a 40 gradi centigradi. Dopo la Messa predica,

prende un po' di ristoro, fa il catechismo ai fanciulli, ascolta e

procura di co'nporre aH'amichevole le liti de' suoi parrocchiani, li

ammonisce, li sgrida, e poi verso sera, stanco morto dalla fatica

mangia in presenza de' suoi indiani che lo guardano riverentemente,

una scodella di riso condito col curry o con acqua di pepe, e la

giornata 6 finita.

Durante la settimana si mette in carro e tirato dai zebu che

corrono colla velocita massima di quattro chilometri all'oia, si reca

a visitare quei molti dei suoi parrocchiani che, per cagione della

distanza, non possono andare alia Chiesa parrocchiale. Quivi si ri-

petono le stesse operazioni della domenica, colla differenza pero che

bene spesso, non avendo casa dove dormire, deve passare la notte

nella cappella, quando c' 6, o dentro il carro nella direzione del

vento per difendersi dal caldo e dalle zanzare l
.

E pure questi disagi material! sono la minor parte delle soffe-

renze del missionario. I suoi veri dolori, sono dolori morali, dolori

intellettuali
;
dolori che gli straziano Fanima e gli trapassano il

cuore. Un missionario europeo nell'Asia lontana 6 necessariamente

oome una pianta esotica, trapiantata lontano dalla verde zolla di ter-

reno che la vide nascere e dove fioriscono sotto un cielo benigno

le sue compagne. II missionario si sente isolate, e geme per la for-

zata solitudine del cuore. I suoi Indiani non gli possono far com-

pagnia, non gli possono essere veramente amici, perche non inten-

dono la sua lingua, non capiscono i suoi gusti, non sannq inter-

pretare i suoi desiderii, e le aspirazioni della sua anima. Talvolta

deve restare lunghi mesi lontano da' suoi colleghi nell'apostolato,

senza avere un cuore amico che lo intenda e nel quale possa ver-

sare la piena de' suoi proprii dolori. Piu spesso & la forza terribile

del clima snervante che lo abbatte moralmente, che gli toglie 1'alle-

gria, che gli riempie 1'anima di tristi pensieri. Qualche volta ancora

il mistero tremendo della redenzione umana, che alia vista di tanti

milioni di pagani, dinanzi alia impotenza di convertirli, si presenta

1 La France au Dehors. Vol. II. pag. 210.
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alia sua ragione, e lo assedia giorno e notte con persistenza dolo-

rosa. A tutto questo si aggiunga la leggerezza, la ingratitudine, la

venalita degli Indian!, la concorrenza, talvolta poco leale, dei pro-

testanti, la raancanza dei rnezzi materiali, e spesso ancora I'anemia

spiritualo dell'anima che sommamente bisognosa di consolazioni di-

vine, pure non ha forza di alzare le stanche pupille a contemplare
la faccia di Dio.

Tnttavia, in mezzo a tanti dolori viene anche il momento del

guiderdone. L'Apostolo e un soldato sul carapo di battaglia, e nella

battaglia non c'6 solo il rirabombo del cannone, la strage e il san-

gue, ma altresl 1'ebbrezza del trionfo, la gloria della vittoria, la

coscienza di esser riusciti vincitori. II missionario in certi moment!

sente che la sua vita non 6 spesa invano ; vede e tocca con mano

il frutto delle sue fatiche; sa che nessuna o quasi nessuna delle

sue pecorelle lascia questa vita terrena senza prima riconciliarsi

col suo Dio: capisce che, se le conversion! dei pagani sono poche,

pure il soffio divino del Yangelo si fa sentire in certa misura anche

sulle loro anime, e fara un giorno germogliare in loro il seme della

verita. Tutto questo conforta il cuore del Missionario, che cogli occhi

fissi in Gesu Cristo autore e consumatore della fede che egli pre-

dica, riniane venti, trenta e piu anni sul campo delle sue fatiche e

niuore in pace.

Tale e la vita del Missionario nelle Indie orientali, e non molto

differente d quella che mena il Missionario nella Cina, nel Giap-

pone, nelle isole del Pacifico, neLTAfrica e nell'estremo settentrione

dell'America *.

I Missionari faticano, soffrono, muoiono, ma non muore con loro

il frutto delle loro fatiche. II seme evangelico gettato da loro nelle

lagrime cresce a poco a poco e diventa un grande albero, alia cui

ombra si raccoglieranno piu tardi i nuovi figli di Dio.

I soli Missionarii francesi mantengono all'estero 2 universita,

125 collegi, 87 seminarii, 304 orfanotrofii e 9428 scuole frequen-

tate da circa 600,000 allievi di ambo i sessi. Un secolo fa, nel-

l
1

Africa centrale e meridionale non vi era un solo cattolico, ed ora

se ne contano quasi 200,000. Nel Madagascar, dal 1840 in poi, i

Missionarii hanno battezzato da oltre a 300,000 abitanti. Nel Griap-

pone i cattolici sono 54,366, in Cina 720,797, nell'Indo-Cina 827,859,
nell'India 1,227,620 circa, e nell'Asia intera 3,407,379 *.

1
Cfr. 1'articolo del Rev. P. PIOLBT nel Correspondant, citato pifc sopra.

9 Le Correspondant. 25 Jaillet 1901. Les Missions catholiques frai^aises

pa*. 212.
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L'Apostolato fra i pagani e opera essenzialmente cattolica e san-

taraente incivilitrice. Waldeck-Rousseau che vuol distruggere, quanto
d da lai, i religiosi, ha posto mano a far dare addietro di un giro

la ruota della civilta. Di cid presto o tardi se ne accorgera la

Francia a suo costo. La barbarie non e un fenomeno esclusiva-

mente asiatico o africano : come ogni uomo nasce pagano, cosl

nasce pure cogli istinti selvaggi della barburie. La religione 6, fra

tutti i mezzi di educazione, il piu potente, il piu sicuro, il piu dolce

per sottomettere le inclinazioni brutali dell'uomo al giogo della ra-

gione. Quando i cattolici francesi saranno privati dei loro principal!

educatori religiosi, la barbarie del vizio, deH'ateismo, dell'anarchia,

gia nata in quell'infelice paese, prendera un nuovo e maggiore svi-

luppo, fara passi da gigante e condurra la nazione intera alia de-

cadenza fisica e politica, la quale segue infallibilmente la deca-

denza religiosa. E allora non varra a salvare quella nobile nazione

1'amore della patria, che pei Francesi increduli & la sola religione

che professano : anzi 1'amore stesso della patria, private del fonda-

mento religiose sul quale solamente si pud secondo ragione soste-

nere, verra meno, e cambiandosi in un brutale egoismo individuale,

sigillera la rovina estrema della patria.

Eppure fra tante tristi provision!, certamente fondate, sulla sorte

avvenire della Francia, sorge spontaneo nel cuore un raggio di spe-

ranza. Come gia un giorno un Vescovo africano confortd S. Monica,

che gli raccomandava il traviato figlio Agostino, col dirle esser cosa

impossibile che un figlio di tante lagrime avesse a perire : cosi a buon

diritto puo dirsi che non pu6 perire una nazione, la quale da ogni

anno tanti eroi alia propagazione del Vangelo. E da sperare che

la Francia cattolica, credente, pia, sara il lievito fortunate che rin-

novera la vita della patria, e itnpedira colla sua virtu la morte della

nazione.



ALCUNE NOVITA IN TELEGRAFIA

Sviluppo e progress! della telegrafla. 2. Problem! pratici fin qui jn-

soluti e solazioni proposte dal Cerebotan!. 8. II nuovo relais pola-

rizzato. 4. Un trasmettitore a tastiera dei segnali Morse. 5. Apparati
a ricevitore stampante : !1 Qui-quo-libet e 1' Expedit telegraph- 6. Urn

nuovo Pantelegrafo. 7. L'Autometeorotelegrafo.

1. Tra le applicazioni scientifiche, divenute universal! ed omai

indispeDsabili alia vita moderna, uno dei primi posti lo tiene la

telegrafia, che ha involto in una fitta rete tutto il mondo civile.

Anche qui perd quello che da principle ci sembrava piu che suffi-

ciente alle esigenze della vita pubblica e privata, coll'andar del

tempo ci sembrd alia fine manchevole ed incompiuto, molto piu che

10 svolgersi rapidissimo di scoperte ed applicazioni, quale ci passd

davanti nell'ultimo mezzo secolo simile a fantasmagoria vertiginosa,

ci ha avvezzati a riguardare per facilmente superabili certe difficolta,

alia cui soluzione in altri tempi niuno avrebbe osato metter mano.

Si perfezionarono dunque senza posa i sistemi telegrafici e se ne

escogitarono di nuovi, in modo che adesso il materiale telegrafico

risponde sufficientemente ai bisogni piu urgenti della vita civile.

I telegrafi fin qui conosciuti (tralascio gli antichi telegrafi ottici)

sono o elettromagnetici o elettrochimici. Tra i primi e per la sem-

plicita e per la diffusione e per 1'anzianita tiene il posto d'onore

11 classico apparato di Morse da tutti conosciuto, cui fanno seguito

le sue modificazioni piu o meno radicali e profonde, quali il tele-

grafo a riflessione di Lord Kelvin, i Sounders ed i Sipton-recorders:

in secondo luogo sempre tra gli elettromagnetici vanno ricordati

il telegrafo a quadranti di Wheatstone, e gli stampanti del tipo

Hugues. Fra gli elettrochimici si ha come tipo il telegrafo Bam.

a cui tennero dietro mold altri sistemi consimili: anzi possono classi-

ficarsi accanto a lui anche il pantelegrafo Caselli ed il sisiema,

celere Wheatstone, che e uno dei piu rapidi tra i sistemi semplici.
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Ultimamente si ebbero i diplex, i duplex ed i quadruplex, nei quali

lo stesso filo serve contemporaneamente alia trasmissione di due

o piu telegrammi distinti, o nello stesso verso o per verso opposto.

2. Come il lettore ben vede non d poco 11 cammino che si 6 fatto,

pure rimangono ancora molti e non facili problemi da risolvere.

E primieramente sarebbe desiderabile che 1'uso diretto del tele-

grafo non fosse un'arte speciale propria di pochi, rna addivenisse

a tutti accessibile, come e accessibile 1'uso del telefono : se ne avrebbe

maggior sicurezza, maggior segretezza, e diminuzione di spesa. Di

piu la necessita di un impiegato che debba star sempre in aspet-

tativa nelle stazioni riceventi e pure un inconveniente che andrebbe

eliminate, massime quando si abbia riguardo alle piccole stazioni

secondarie, in cui il numero dei telegrammi d scarsissimo, special-

mente in certe stagioni delPanno. Negli apparati stampanti e nei

pantelegrafi sin qui 'esistenti la necessita del sincronismo nei mo-

vimento di alcune parti dell'apparato produce pure una non lieve

difficolta nell'uso e nei retto andamento della trasmissione : insomnia

ai tecnici ed agli studiosi di telegrafia non mancano i problemi da

sciogliere.

Orbene a molti di questi ha cercato di dare una soluzione 1'illu-

stre Mons. Cerebotani ben note gia ai lettori della Civilta Cattolica

(Ser. XII, vol III, 462; VI, 85 Ser. XIII, vol. I, 471
; II, 341;

X, 555; XII, 732 Ser. XY, vol. XII, 205) che ebbe altra volta

occasione di rammentare i suoi ingegnosi teletopometri, e di la-

mentare che il Governo italiano si mostrasse meno intelligente e

men giusto estimatore di quelle belle invenzioni, che non i governi

stranieri, il germanico in particolare. II Cerebotaui che per questo

appunto fermd da lunghi anni sua stanza a Monaco di Baviera, illu-

stra ora i suoi nuovi upparati telegrafici in una sua ampia memoria

dal titolo Heine telegraphie
'

,
La mia telegrafia : e dobbiamo dir

subito che le sue soluzioni in generale sono felici.

D'altronde a chi pensa quante e quanto gravi sieno le difficolta

teoriche e tecniche da superarsi non fara maraviglia se qualcuno degli

apparati proposti dal Cerebotani aspetti ancora qualche semplifica-

zione, che lo renda sempre piu adatto alle esigenze della pratica:

ma anche in questi casi egli ha il merito di avere aperto una via,

e come facile est inventis addere ci auguriamo che presto coi de-

biti ritocchi o modificazioni i suoi apparati divengano tali da entrare

fiefinitivamente nell'uso commerciale.

1 D. r
CBBBBOTANI, Meine Telegraphie, Miinchen, 1900, 258 p. 4.



SC1ENZE NATURALI 219

Le invenzioni che il Cerebotani ci rappresenta, e descrive egli

stesso, si possono raggruppare in tre sezioni : la prima 6 costituita

propriamente dal suo nuovo sistema telegrafico elettromagnetico ;

la seconda comprende diverse sue proposte di telegrafia multipla;

finalmente la terza riguarda alcune sue inveuzioni ed applicazioni

alia meteorologia e varii usi pratici.

Distinti gli apparati telegrafici in elettromagnetici ed elettrochi-

mici, secondo che alia stazione ricevente i segnali vengono prodotti

dagli effetti chimici o dagli effetti magnetic! della corrente lanciata

nel filo di linea; il bravo inventore ci fa sapere che tutti i suoi apparati

ricevitori possono facilmente modificarsi in modo da farli entrare

o nell'una o nell'altra classe : egli perd preferisce descrivere la di-

sposizione elettromagnetica perchS piu semplice e pid sicura.

3. Uno degli apparati meglio riusciti e di cui il Cerebotani si serve

largamente nelle sue applicazioni telegrafiche 6 il relais (soccorritore^

polarizzato, il quale possiede tali qualita che lo rendono netta-

mente superiore a tutti i suoi congeneri preesistenti. Ufficio del

relais 6 di sostituire la corrente di linea con altra corrente lo-

cale di intensita voluta : se poi si tratti di un relais polarizKato,

ei deve rispondere solo a correnti di un certo senso (positivo o ne-

gative) rimanendo immobile per le altre. Nei relais conosciuti fin

qui, e fondati per lo piu sopra 1'antagonismo di molle metalliche

all'attrazione elettromagnetica, non si era ottenuto di eliminare di-

versi difetti ed imperfezioni non leggere, come la necessita di

regolare la molla a seconda dell' intensita della corrente, una certa

durezza a seguire una serie rapida di colpi di corrente, ed infine 1'inver-

sione della polarizzazione, se la corrente venga ad invertirsi. Tuttocio &

interamente evitato nel relais Cerebotani, dove 1'elasticita delle

molle non ha parte alcuna, mentre di piu egli cosl docile e

pronto da seguire tino a 200 colpi di corrente in un secondo, ed

6 sensibile a qualunque minima oscillazione della corrente di linea.

Si aggiunga che la sua sensibilita e- indipendente dalla intensita

della corrente ricevuta; che esso pud esser regolato in modo da

rispondere solo alle correnti che stieno dentro certi limiti di inten-

sita da determinarsi a piacere, e si avra un relais modello : daccheT

come osserva lo stesso inventore, elettromagneti che rispondano solo

a forti correnti ve ne sono in quantita, ma di elettromagneti che

rispondano solo a correnti deboli finora non se ne conosce alcuno.

4. Venendo alia parte pid importante del lavoro del Cerebotani,

conviene subito notare molte modificazioni, ed alcune fondamentali,

da lui introdotte nella trasmissione dei segnali Morse. Scopo pre-



220 8CIENZE

cipuo da lui propostosi si 6 rendere a tutti possibile il trasmettere

da per s6 i segnali Morse senza ricorrere ad un impiegato inter-

medio, come adesso siamo neeessitati a fare. II nianipolatore e so-

stituito da una tastiera simile a quella delle macchine per scri-

vere, e all'abbassarsi del tasto che porta inscritto un dato carattere

corrisponde nell'apparato ricevitore 1' insieme di punti e di linee

che forma il segnale corrispondente secondo 1'alfabeto di Morse.

Di piu viene indicata una disposizione da adoprarsi affinchS il mo-

vimento dell'apparato ricevitore dipenda unicamente da ehi tra-

smette e non da un secondo impiegato, come adesso accade neces-

sariamente.

Da questi brevi cenni pud gia intendersi quali facilitazioni di

comunicazione sieno rese possibili dal sistema Cerebotani
; giacche

in somma, chiunque pud da solo senza aiuto di nessun altro e

senza una istruzione speeiale trasmettere un telegramma coi se-

gnali di Morse.

5. Un'altra clusse di apparecchi a' quali il valente fisico rivolse

una diligenza speeiale, sono alcuni apparati a ricevitore stampante,

da lui ideati e costrutti, i quali riuscirono superiori a quanti fin

qui se ne conoscevano.

Quattro punti principali si debbono aver di mira nella costru-

zione di tali apparati a tipi: 1 che colla stessa linea si possano

trasmettere e i colpi di corrente "necessarii per la preparazione del

carattere impressore inciso nella ruota a tipi, e, in modo indipen-

dente, il colpo di corrente necessario per stamparlo sulla carta;

2 la disposizione dev'esser tale che un flusso di corrente, per quanto

corto, produca immancabilmente il suo effetto, e che il movimento

della ruota a tipi sia continue in modo che ad ogni corrente corri-

sponda lo spostarsi di un dente e non piu ;
3 bisogna aver la mas-

sima cura affinche un errore, che per caso fosse incorso nel girare

della ruota, non abbia per conseguenza uno spostamento corrispon-

dente di tutte le altre lettere, la qual cosa renderebbe illeggibile il

telegramma; 4 finalmente, e questo e lo scopo precipuo dell'inven-

tore, la manipolazione ha da essere semplicissima e adatta alia ca-

pacita di chicchessia.

Orbene il Cerebotani dopo essersi informato all' Ufficio imperiale

delle Patenti ci assicura essere egli in grado di potere affermare reci-

samente che niuno dei telegram" a tipi fin qui costruiti e ideati so-

dista a queste condizioni. Invece i modelli ch' egli ci presenta .sono

riusciti inappuntabili sotto tutti questi riguardi nolle non poche,

prove a cui sono stati sottoposti.
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I modelli principal! sono due, battezzati dall'inventore coi nomi

di Quiquo-libet e Expedit- Telegraph, i quali nomi gia ci in-

dicano la proprieta principale di ciascuno, ciofi semplicita e faci-

lita di comunicazione pel primo, prontezza e celerita pel secondo.

In essi si 6 trovato il modo di soddisfare sufficientemente ai quattro
desiderata suaccennati, e cid si & ottenuto parte con mezzi pura-
mente meccanici, parte col cambiare interamente e radicalmente

il meccanismo che regola la ruota dei tipi, e specialinente coll'ap-

plicazione giudiziosa del relais polarizzato, che abbiamo gia descritto.

II ricevitore del Qui-quo-libet d rappresentato dalla Fig. 1, e

Fig. 1.

colpisce per la sua seraplicita; quello dell' Expedit- Telegraph 6

rappresentato dalla Fig. 2.

I trasmettitori sono sempre a tastiera e di manipolazione sem-

plice oltremodo.

Ecco la relazione data dalla Direzione dei Telegrafi di Torino

intorno al funzionamento del Qui-quo-libet.

S. E. il Ministro di S. Giuliano richiesto dall' inventore professore

Monsignor Cerebotani ha cortesemente accordato 1'uso della linea te-

lefonica Milano-Torino per esperimentare il Telegrafo Qui-quo-libet
che funziono gii con felice successo in linee piu brcvi tanto in Ger-

mania che in Italia. II primo esperimento di detto telegrafo ebbe luogo
ieri sera dalle ore 20,30 alle 22 sotto Ta dire/ione dell' Inventore Mon-

signor Cerebotani e del Direttore Tecnico deirufficio telegrafico Ca-

valiere Sasserno e colla gentile cooperazione dclla Direzione Postale-

telegrafica.
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Gli esperimenti ebbero un felicissimo successo e si pot& constatare-

che anche a grandi distanze, senza impiego di grande energia elet-

trica, poiche le battcrie somministravano il voltaggio di soli 22 e 34
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Volts, i segnali si riproducevano a Milano bcnissinio. rolla r<l<itiva-

mente notevole velocita di 50 e 60 lettere al minuto.

II Qui-quo-libet 6 un apparato telegrafico a tipi di i-Mrrnui setn-

plicita, senza il bisogno di organi complicati per niaiitt-nere il sincro-

nismo, e del quale, anche una persona ussolutamente profana alia te-

legrafia pu6 facilmente servirsi, e col quale finahnente il telegramma
arriva stampato nella stazione ricevente senza che sia necessaria la

presenza di un impiegato.

E siccome appunto il movimento del ricevitore Qui-quo-libet

viene comandato completamente dalla stazione mittente, cosl appare
facilmente quanto esso potrebbe essere utile nei luoghi dove il nu-

mero non grande di telegrammi ricevuti rende gravosa la spesa di

un impiegato; giacchd col Qui-quo-libet i telegrammi si trevereb

bero a qualunque ora registrati dal ricevitore con tutta 1' esattezza, e

ridotto il servizio a raccogliere la corrispondenza una volta o due

al giorno.

Altri modelli di telegrafo a tipi ci presenta il Cerebotani da

lui felicemente ideati, che per brevita tralasciamo di descrivere
;
molto

piu che nelle linee fondamentali si rassomigliano ai gia illustrati.

6. Piuttosto ci tratterremo un pochino intorno al Pantelegrafo,che
d uno degli apparati meglio riusciti. Quivi il problema pratico pro-

postosi dall'inventore riceve una soluzione semplice, elegante e di

vera utilita, quando venga ritoccato un tantino nella parte mec-

canica, forse ancora un po' complessa.
Tralasciando i particolari tecnici, ecco le linee fondamentali del

sistema ideato dal Cerebotani per riprodurre direttamente e in modo
continue &\\& stazione ricevente un disegno o uno scritto qualunque che

si trovi o si formi nella mittente. Ognuno facilmente coinprende come

un punto qualsiasi di una figura puo determinarsi per le sue coor-

dinate rispetto a due assi desigBati, e che considerando una linea

come la traccia di un punto in movimento, essa si potra esprimere

per una successione continua di variazioni nelle coordinate. Orbene

il Cerebotani stabilisce nel suo trasmettitore un sistema di assi ma-

teriali ortogonali mobili, e un altro simile nel ricevitore, e con

una ingegnosa combinazione di correnti ottiene che ad ogni posi-

zione dei primi corrisponda un' identica posizione relativa dei se-

condi. Ci6 posto, 6 facile persuadersi che il punto d'incontro degli

assi coordinati mobili, appunto perchS mobili indipendentemente
1'uno dalTaltro, pud corrispondere ad ogni punto di un disegno sotto-

posto e pud quindi uno stilo che ivi si trovi scorrere su tutte le

linoe di esso obbligando gli assi a prendere in modo continuo e

successivo le posizioni corrispondenti. Che accadra nell'apparato ri-
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cevente? Gli assi coordinati si muoveranno nello stesso modo,
il loro punto <T incontro descrivera le stesse linee, ed uno stilo scri-

vente che ivi si trovi riprodurra fedelmente lo stesso disegno. Non
si pu6 negare che Fidea & cosl semplice da far maravigliare come
finora a niun altro fosse venuta in capo : ma cosl d, le invenzioni

piu geniali sono spesso le piu semplici : siamo all'uovo di Colombo.

Per maggior semplicita ci si fa sapere che con facili cambiamenti

il trasmettitore puo funzionare da ricevitore, e viceversa con evi-

dente utilita e risparmio. Le figure che presentiamo del trasmettitore

(Fig. 3) e del ricevitore (Fig. 4) aiuteranno il lettore a comprender

meglio il funzionamento di questo bell'apparecchio.

Pig. 3.

La semplicita di questo apparato fu riconosciuta, per dir cpsi,

ufficialmente. Ecco quello che su tal proposito scriveva all'mven-

tore Ton. Maggiorino Ferraris, Ministro delle Poste e Telegrafi in

Italia :

Pregmp Sig. Abate. Dai funzionarii di questo Ministero che de-

legal ad esaminare ed esperimentare il Pantelegrafo ideato dallaS.V.

Illfna, ho ricevuto una relazione che suona un vivo elogio per tale sua

opera : ora mi sento in dovere di ringraziarla d'aver fatto conoscere
a qtiesta Amministrazione il suo ingegnoso apparato. E peccato che una
invenzione cosl importante non possa trovare nella pratica una utile

applicazione. La questione della plurality dei fili di linea sara sempre
uno scoglio insormontabilc per 1'adozione di simili sistemi. E merito

sommo della S. V. Illfna Taver ridotto a due soli i fili di linea; ma
anche due soli fili sono troppi per render pratico un sistema la cui ado-

zione importerebbe una rilevante spesa d'impianto e di manutenzione.
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E da augurarsi che con ulterior! studii la S V. Illma rii'-ra ;i perfe-

zionare la parte meceanica ed elettrica del suo apparato, ed a ridurre

ad un solo i fili di linea, merce un ben inteso sisteina di distribuzione

delle correnti, sul genere di quelli degli apparati telegrafici Meyer e

Baudot. Mentre ho il pregio di scgnarmi colla piii distinta consi-

derazione.

// Ministro : FEKUARTS .

Quest'ultimo desiderio e gia stato soddisfatto dall'inventore, il

quale ne spiega lungamente il come, nella citata pubblicazione ;

anzi, mentre scriviamo, 1'apparato colle nuove modificazioui lavora

gia da parecchi mesi nella linea Augsburg-Miinchen, con sicurezza

e precisione mirabile.

Neppure sono da passare sotto silenzio alcune ingegnose dispo-

sizioni che rendono possibile di mettersi in comunicazione con una

qualunque di piti stazioni collegate tra loro con un solo filo di linea,

senza 1'aiuto di niuna persona intermedia.

Cosi ci dobbiamo contentare di un cenno intorno alia seconda

classe delle invenzioni del Cerebotani, la quale, sebbene molto irnpor-

tante per la pratica, pure non potrebbe qui presentare al lettore non

specialista il medesimo interesse della prirna. Essa forma tutto un

nuovo sistema di telegrafia multipla, nel quale sono riunite tutte le

buone qualita dei sistemi usati sinora. Due disposizioni egli adotta:

la trasmissione simultanea nel piti stretto senso, e la trasmissione a

frazionamento sul tipo Baudot. Ma in tutte e due introduce modifi-

cazioni cosl profonde da renderle una cosa nuova del tutto.

7. E per dare anche un saggio di quanto appartiene alia classe

delle applicazioni varie, prescegliamo un grazioso apparecchio che

il Cerebotani chiama Autometeorotelegrafo destinato a trasmet-

tere automaticamente, con intervalli stabiliti a volonta, i segni indi-

catori dei fenomeni meteorici (temperature, pioggia, veuto, ecc.)

che hanno luogo dove si trova 1'apparato; i quali segni sono poi

fissati da un ricevitore Morse ordinario. Sarebbe bene che. questo

apparato richiamasse seriamente 1'attenzione dei meteorologisti, come

un aiuto prezioso per lo studio della meteorologia in luoghi di difficile

accesso, come montagne e altri luoghi inospiti e deserti. (Fig. 5).

Come il lettore avra osservato, non una modificazione qualunque
di apparati gia esistenti, n un apparato solo ci offre 1' ill. Mons. Ce-

rebotani
;
ma 6 tutto un sistema telegrafico fondato sopra idee nuove,

quello che egli presentaagli studiosi ed ai periti dell'arte. Auguriamo
di cuore al dotto e modesto inventore che un uso pratico dei suoi stru-

menti esteso e continue lo ponga in grado di introdarre quei perfe-
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zionamenti che necessariaruente restano a desiderare nel primo getto

di simili lavori; in modo che essi, divenuti eccellenti sotto tutti

i rispetti, possano entrar facilmente nell'uso comune. lutanto ci

-

rallegriamo al pensiero che il nome del Cerebotani andra congiunto
colla storia dei progress! della elettrotecnica telegrafica, a onore

della scienza italiana e del clero cattolico.

Nota. Per comodo di coloro che ne volessero tare acquisto diamo qui
i prezzi degli appareccbi:

II Qui-quo-libet oscilla tra 200 e 300 fr.

Pantelegrafo 500 e 700.

Expedit-tel. > 150 e 500.
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Roma, 27 settembre - 11 ottobre 1901.

I.

COSE ROMANS

1. Per San Girolamo degli Schiavoni. 2. II Monumento in omaggio a

Cristo Redentore sul Monte Guadagnolo. 3. Premiazione catechi-

stica nel Conservatorio Pontiflcio del Santi Clemente e Crescentino.

4. Nuovo Convitto per le giovani sordo-mute. 5. Lettera dell'Emo Car-

dinale Rampolla a MODS. lorio Arcivescovo di Taranto. 6. L'Arco di

Tito al Foro Romano. 7. Imbarazzi ferroviarii per le comunicazioni

tra Roma e Napoli. 8. Ispezioni sanitarie operate daH'Ufficio muni-

cipale d'igiene. 9. L'anniversario del plebiscite romano.

1. Le prevision! da noi fatte nel quaderno precedente (pp. 91-92)

sull'esito della controversia riguardante 1' Istituto di S. Girolamo degli

Schiavoni, si sono pienamente avverate, e piu presto ancora di quello

che noi speravamo. Alia Nota diplomatica del Governo austro-unga-

rico, sotto il cui protettorato si trova quell' Istituto, il Governo ita-

liano ha risposto concedendo tutto cid che gli si domandava. Quindi
con ragione, come confessa la stessa massonica Patria, i giornali di

Vienna affermano che la diplomazia austriaca ha riportato un grande
trionfo sull'Italia a Roma .

L'Austria, appena ebbe notizia della violenza commessa, il 29 ago-

sto, da alcuni Dalmati contro 1' Istituto di S. Girolamo, e del decreto

del 31 agosto, col quale il Governo italiano nominava il cav. Susca

suo Commissario presso il medesimo Istituto, domandd espressamente

(come ci eonsta da fonte autorevolissima) tre cose, cioS 1 la revoca

del detto decreto; 2* la reintegrazione dell' Istituto allo stato,

in cui si trovava innanzi 1' invasione de' Dalmati
;

3 la punizione

degli invasori.

Ora, con Decreto del 3 del corrente mese, il Governo italiano ri-

voc6 il suo inconsulto decreto del 31 agosto, pose termine alPammi-

nistrazione del Commissario da lui nominato e dichiard essere stato

provveduto, d'accordo col Governo austro-ungarico, airamministrazione

di quell' Istituto secondo 1'antico suo carattere. Con un comunicato
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poi ufficiale della Stefani, il Governo italiano annunzid di avere ac-

cettata la nomina, fatta dal Governo austro-ungarico (d' intesa con la

Santa Seie) del Conte Rodolfo Coronini-Cronberg (secondo consigliere

dell' I. R. Ambasciata austro-ungarica presso la Santa Sede) ad Ammi-

nistratore provvisorio del detto Istituto. Ecco il testo del decreto :

Viato il decreto 31 agoato 1901, col quale I'amministrazione della

Congregazione di San Girolamo degli Illirici fu temporaneamente affidata

al signer cav. Antonio Susca, capo-sezione al Ministero di grazia e giu-

stizia e dei Culti;

Visto che ora, per accord! intervenuti fra il Reale Governo italiano

e il Governo Imperiale e Reale austro-ungarico, e stato proweduto all'am-

miniatrazione di quell' Istituto secondo 1'antico suo carattere;

Decreta:

E posto termine all'amminiatrazione del cav. Susca predetto.

Nel decreto, e nel comunicato della Stefani, non si fa menzione

alctma del terzo punto della Nota austriaca, e con ragione; poichd
il Governo, pochi giorni prima del decreto, aveva fatto sapere al-

1'Austria e al pubblico italiano, che la causa penale contro i Dal-

mati invasori di S. Girolamo era stata gia iniziata dal Pretore del

3 Mandamento l
.

Quanto al significato che una parte della stampa massonica e giu-

daica, ligia al Governo, ha dato al surriferito decreto, osserveremo

soltanto, ch'easo 6 una novella prova della mala fede di certi scrit-

tori prezzolati, i quali mentiscono, sapendo di mentire, col deliberato

proposito di far dispetto alia Santa Sede e fuorviare la pubblica opi-

nione. La parola d'ordine sembra essere stata quella di far apparire

<jhe, in forza dell'amichevole accordo tra i Governi austro ungarico
e italiano, sia stata respinta 1'azione arbitraria e perturbatrice del

Vaticano ed annullata la Bolla papale e, con la Bolla, una quantita
di teraerarie ed antipatriottiche rivendicazioni .

Ora la verita 6 questa, e I'affermiamo di certa scienza senza ti-

more di essere smentiti da' fatti : II commissariato provvisorio del

Consigliere dell' I. R. Ambasciata austro-ungarica presso la Santa Sede,

commissariato, per ovvie ragioni, consentito dalla stessa Santa Sede,
non esclude affatto, n& molto meno sopprime la Lettera pontificia Sla-

vorum gentem, la quale rimane in tutto il suo vigore e sara eseguita

puntualmente nel tempo e nel modo voluti dalla Santa Sede.

1 Eccone 1'annunzio dato dalla Tribuna del 27 settembre 1901 : II Pre-

tore del III Mandamento di Roma, Aw. Tommasi, ata attualmente istruendo

il procesao penale, cbe e stato intentato dai Croati contro i Dalmati che

invaaero 1'istituto di S. Girolamo. II titolo del reato 6 di violazione di do-

micilio o quanto meno di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
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La seguente Nota, pubblicata dall'autorevole Osservatore Romano
conferma le nostre private informazioni e dovrebbe sola bastare a por

fine ad ogni dubbio che altri potesse ancora avere su questo argoinento.

Che i fogli liberal!, e gli officiosi principalmente, si fossero adope-
rati a dare al comunicato della Stefani, sulla questione di San Glrolamo

degli Schiavoni, 1'interpretazione piu conforme ai loro intendimenti ed alle

loro aspirazioni, era cosa ben naturale e facile a prevedersi. Quello per6
che non 6 certo lodevole e punto corretto da parte loro, si e il cercare

com'essi fanno, ogni mezzo per travisare il vero stato delle cose, e fuor-

viare la pubblica opinione circa la soluzione data ad una tale questione.

Tutti i loro sforzi, tutti i loro comment! sono infatti diretti a ditnostrare,

come 1'accordo intervenuto al riguardo fra il governo austriaco ed il go-
verno italiano, abbia per effetto naturale e per necessaria conseguenza 1'an-

nullamento della Bolla pontiflcia, come essi dicono, ossia delle Lettere Apo-
Btoliche del 1 agosto, le quali per tal maniera dovrebbero considerarsi sic-

come nulle e prive di qualsiasi efficacia. Ora, mentre giova di prendere
atto di questa loro soddisfazione per il supposto annullamento di un Atto

pontificio, e bene rimettere le cose a posto e ricordare come quanto viene

da essi asserito, e forma 1'oggetto precipuo del loro compiacimento, non

abbia ombra alcana di fondamento. La temporanea gestione del Conte Co-

ronini-Cronberg Consigliere dell' I. R. Ambasciata Austro-Ungarica presso

la Santa Sede, cui venne provvisoriamente affidata I'amministrazione del-

1'Istitato, non implica in guisa alcuna 1'annullamento delle Lettere Apo-
stoliehe suaccennate, le quali, al contrario, conservano intatto il loro pieno

vigore. In quanto poi alia beneficenza praticata dall'Istituto di S. Girolamo,
nessuno certo ha mai pensato di mettere in dubbio la sua conservazione.

Ma questo che la stampa liberate, per i suoi fini, si compiace di riguar-

dare come una conseguenza diretta dell'accordo intervenuto fra i due Go-

verni, e quasi in opposizione e come una deroga alia Lettera Pontiflcia,

non e altro invece che la fedele e scrupolosa esecuzione delle disposizioni

contenute nella medesima, la dove prescrive che nulla debba ritenersi mu-
tato a questo riguardo, e che anzi tutti gli oneri relativi alia beneflcenza

gravanti per lo passato 1'antico Capitolo, dovranno d'ora in poi venire as-

segnati al nuovo Istituto: quae omnia antehac a Capitulo flebant, eadem

deinceps a Collegia fiant.

Cadono pertanto tutte le false interpretazioni de' fogli liberal! a

questo proposito e tutti i loro commenti, che hanno il solo valore, come

gi& sopra notammo, di un nuovo documento della loro leggerezza e

della loro malign ita.

2. Fra gli omaggi al Kedentore, ricordati nel precedente quaderno

(pag. 105), bisogna annumerare pur quello promosso dal Comitato ro-

mano. Coll' intervento adunque della rappresentanza del Comitato

romano e di moltissimi pellegrini, il 30 settembre ebbe luogo la posa

della prima pietra pel monumento in omaggio a Cristo Redentore

sulle vette del Guadagnolo. S. E. Mons. Monti, Vescovo di Tivoli,
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eompi la cerimonia, e pronuncid uno splendido discorso, nel quale si

felicitava, perche la sua diocesi fosse stata prescelta, come sede del

monumento al Kedentore.

3. Un'altra prova della fede de' romani e della sollecita e paterna

cura che il Santo Padre prende de' suoi diletti figliuoli, si ebbe il

giorno 28 settembre. In quel giorno ebbe luogo nel Conservatorio Pon-

tificio dei Santi Clemente e Crescentino, detto delle Zoccolette, la pre-

uiiazione biennale catechistica con la solennita cousueta. II Conserva-

torio dipende dalla Elemosineria Apostolica che lo governa a nome del

Santo Padre. Presiedeva percid Sua Eccellenza Rraa Mons. Giuseppe M.

Costantini, al quale si deve il progressive incremento del Luogo Pio,

tanto benemerito delle giovanette che vi sono raccolte in numero di 100.

II Conservatorio e affldato alle cure delle egregie Figlie della Carita.

Alia premiazione precede 1'esaine delle alunne medesime. in una

sala, messa a festa, sulla cui parete principale campeggiava il busto

deH'augusto Leone XIII. Compito 1'esame, fu proclamata Impera-
trice della Dottrina Cristiana la signorina Tinti Eugenia. Quindi fu-

rono distribuiti 33 premi consistent! in croci d'argento. All'Impera-

trice e sua corte furono assegnate croci d'argento speciali. Di piu

1'Imperatrice venne donata di un cedolino dotale largito da Sua San-

tita. Infine vennero estratti a sorte tra le alunne, che si distinsero

nella disputa e dentro il biennio, tre cammei legati in oro raffiguranti

la Yergine Immacolata, dono speciale di S. Santita.

4. Anche
le^

Suore Salesiane de' SS. Cuori cooperano col Santo

Padre nel provvedere a' bisognosi che purtroppo abbondano nella sua

capitale. Nel loro Istituto di via Merulana, esse hanno di recente

aperto un Convitto per le giovani sordo-mute. II fine che si pro-

pongono le Suore, le quali anche accettano pensionanti sordo-mute,

si e di dare alle fanciulle sordo-mute, alle loro cure affidate, una edu-

cazione religiosa, morale e civile, consentanea allo stato delle mede-

sime, per metterle a paro, piu che sia possibile, coll'istruzione mo-

derna, e renderle utili alle loro famiglie ed alia societa.

5. Ne' due precedenti quaderni, discorremmo diffusamente del

Congresso celebrate da' cattolici italiani a Taranto : ci piace ora ag-

giungere il testo della lettera che S. Eminenza Rma il Segretario di

Stato di Sua Santita, scriveva in data 12 settembre a Mons. lorio :

< Sua Santita si congratula con Lei dell'esito cosi felice del Congresso,
ben sapendo quanta gran parte di merito Ella vi abbia. E, a darle

pruova dell'augusta Sua soddisfazione, ben volentieri Le e piaciuto

rimunerare codesto Vicario generate Mons. Cantelmo, nominandolo

Protonotario Apostolico. L'autorevole testimonianza del Santo Padre

e una splendida conferma dello zelo indefesso, col quale Mons. lorio

promuove 1'azione cattolica nella regione pugliese.
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6. Fino a pochi giorni fa la strada moderna, che sale al convento

di San Bonaventura sul Palatine, passava sotto 1'arco di Tito, dopo
di avere girato e rigirato, a guisa di serpe, tra parapetti di mattoni

che stonavano con 1'ambiente antico, ne guastavano la visuale, e co-

privano una parte degli antichi ruderi in sub sacra via. Si era stu-

diato piti volte negli anni decorsi il modo di liberare 1'arco trionfale

da quella indecorosa e dannosa servitu
;
ma i varii disegni, uno piu com-

plicato dell'altro, furono abbandonati, mentre le stanghe dei carri con-

tinuavano a sbattere contro le delicate sagome marmoree dell'eta dei

Flavi. Bastarono due giorni per sistemare una strada diretta e piu co-

moda dell'attuale, che lascia affatto libero 1'arco di Tito; e si e gia

posto mano a scoprire la strada antica che passa quasi un metro sotto

1'attuale. In tal guisa si ha il vantaggio di rimettere in luce la zoc-

colatura di travertine cui il monumento doveva le proporzioni volute

dall'artefice del primo secolo, assai piu snelle ed armoniche di quelle

risultanti dalla strada moderna, che la faceva parere tozza.

Isolate completamente 1'arco, come era in antico, si rivedranno i

solchi profondi delle ruote che hanno ridotto curvilineo lo spigolo della

zoccolatura, per il transito dei veicoli durante i secoli dell'Impero e

per 1'alto Medio Evo.

7. II noto disastro della via ferrata tra Roma e Napoli ha creato

serii imbarazzi al Ministero. La linea Roma-Napoli non potra essere

riattata che fra un mese, se ci si arriva. La linea litoranea per Ter-

racina, oltre all'essere complementare, non 6 finita : le manca il tronco

Terracina-Formia
;
Paltra linea Sulmona-Castellammare-Napoli, tripli-

cava il tempo necessario al viaggio, esigeva una grande spesa d'eser-

cizio e mancava la rimunerazione, poiche la Societa Adriatica si tro-

vava in perdita di mille lire al giorno, e la Mediterranea di quasi

il triplo. Esercitare la linea di Terracina non si poteva perchd non.

c'era : i viaggiatori strillavano per la linea diretta che esige un tra-

sbordo di quasi 24 miglia; le Societa non volevano saperne della

Castellammare-Napoli perche in perdita.

II ministro, alia fine, troncd il noto gordiano. Ordind che si sce-

gliesse una quarta linea, piu breve della Castellammare-Napoli,

cioe la Sulmona-Isernia-Cajanello. La Mediterranea ha dovuto obbe-

dire all'ordine perentorio, ma la sottomissione portera per conseguenza
delle liti, perche essa ha gia dichiarato che pretende essere inden-

nizzata delle perdite fino all'ultimo centesimo.

8. Riportiamo il risultato delle ultime ispezioni d'igiene operate

in Roma dall' Ufflcio municipale, aflSnche si mettano in guardia gli

abitanti specialmente delle grandi citta contro il pericolo permanente

cagionato alia salute pubblica dalle derrate alimentarie, messe in.

vendita da non pochi negozianti.
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Su 56 campion! di latte se ne trovarono genuini soltanto 15, an-

nacquati 33, e I'annacquamento oscillava tra un minimo di 10 ad un
inassimo di 30

/
. Un campione conteneva del bicarbonate di soda,

tutti gli altri erano scremati o alterati. Fra 3 campioni di formaggio

tipo Olanda, in due si trovd una quantita di cenere e di cloruro di

Rodio con grasso. La pasta interna era colorata con anatto in ambedue
;

la corteccia in uno era colorata con fucsina. II terzo campione non

iu analizzato perehe in istato di avanzata putrefazione.

Su 23 campioni di pane, in 16 scuri si trovd una grande quantita

di acqua tra il 30,24 e il 38,31, con una quantita di cenere fra 0,98
d 1,96, compreso il cloruro di sodio. In 7 campioni di pane bianco

i ebbe una quantita di acqua tra il 25.64 ed il 35,92. Di 34 cam-

pioni di pasta da minestra 3 contenevano granturco, 7 non erano

colorate artificialmente, 24 erano colorate con giallo naftol solforico
;

di 14 campioni di pasta coll' uovo, 2 con tropealina, 8 con giallo naftol

solforico.

Di 6 campioni di strutto, uno era mescolato a grasso di cocco con

acqua 15
/ contenente acidi volatili, uno emulsionato con 1,77 /

di acqua e mescolato con strntto artificiale duro, 4 induriti con grassi

stranei. In&ne, per trascurare i casi minori, di 34 eampioni di vino,

19 bianchi non contenevano metalli tossici, e 13 rossi contenevano

metalli tossici e materie coloranti estranee. Contro i trasgressori delle

disposizioni igieniche, le autorita municipali hanno preso i provve-
dimenti opportuni. Speriamo che questi potranno riuscire una buona

volta efficaci.

9. L'anniversario del Plebiscite passd pressoche inosservato e senza

alcuno entusiasmo. Per la cronaca, notiamo che, ad eccezione dei

consueti addobbi in Campidoglio, dove a mezzodi suond la campana
nel pomeriggio ebbe luogo la premiazione delle scuole Comunali,

per la citta non si vide che il manifesto del sindaco Colonna inneg-

giante alVindissolubile unione dell' Italia con Roma, ed al rinvigori-

mento della fede negli alti ideali.

n.

COSE ITALIANS

1. I disegni flnanziarii. 2. Nuove costruzioni navali in Italia. 3. Le
indennita per la spedizione in Cina. 4. La riforma giudiziaria.

5. Per Monsignor Franzoni Arcivescovo di Torino. 6. Casi di peste
bubbonica in Napoli. 7. I lavori del Sempione.

1. Non s'6 veduta mai una pioggia di controdisegni cosi abbon-

dante, come quella che si rovescia sulla riforma tributaria in questi
mesi di vacanze parlamentari. I principal! uomini politici che hanno
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parlato sinora, accettano il fine voluto dalla riforma, ma ne contra

stano i mezzi. Lasciando agli statist! 1'esame, la critica e la scelta

del varii disegni di riforma, osserveremo coll
' Economista d' Italia

che il nostro sistema tributario 6 cosi strettamente coordinate con quello

dei Comuni, che 6, si pud dire, lo state delle finanze di quest'ultimi

che frappone nn ostacolo difflcilmente sormontabile ad ogni tentative

di riforma. Alia revisione quindi delle spese, che lo Stato sostiene, do-

vrebbe andare congiunta quella dei bilanci comunali, che hanno avuto

tra noi nn rapido e minaccioso aumento.

Infatti, mentre nel 1871 il totale dei bilanci comunali era di

L. 316,101,278, nel 1881, dopo un solo decennio, questa sommasi ele-

vava a 400,157,953. Ed ora dall'ultima statistica che si conosca, e

che risale ai dati del 1897, la spesa generale dei Comuni si rileva

in L. 554,008,117. L'aumento quindi dal 1871 al 1897 e stato di

L. 237,906,839. Questa condizione di cose minaccia anche I'economia

nazionale, stremando il patrimonio dei cittadini.

2. Nello scorso mese di settembre fu varato felicemente nel Cantiere

Orlando di Livorno il nuovo grande piroscafo Umbria, costruito per conto

della Navigazione Generale Italiana e destinato ai viaggi d'America.

Di costruzione svelta ed elegante, secondo le idee moderne della in-

gegneria navale, che produssero i piu grandi, i piu giganteschi piro-

scafi, I'Umbriq, pud competere in ogni cosa coi migliori costruiti

alPestero, essendo dotato di tutti i comodi della vita moderna, ed

avendo la disposizione delle sale destinate ai passeggeri di 1* e 2*

classe nel centre del bastimento.

La lunghezza del bastimento & di metri 128.30; fra le perpendi-

colari metri 122,22; larghezza metri 14.15; altezza di costruzione 9,25;

dislocamento 9500; portata 5600 tonn. Esso 6 corredato di amplissimi

locali, come sala da pranzo di 1" e 2* classe, sala di musica, tutte

ben aereate, con ventilatori, riscaldamento elettrico, e tutto quanto
d necessario per i lunghi viaggi ai quali 1' Umbria & destinata. II pi-

roscafo porta comodamente 40 passeggeri di prima classe, 44 di se-

conda classe, 1342 di terza classe e 26 di terza classe distinta. Vi

sono inoltre comodi ed eleganti appartamenti per il comandante, per

6 ufficiali di coperta, pei macchinisti, pel medico, eoc.

La sala da pranzo di prima classe, disposta a proravia del cassero

centrale, e di noce a cera, ricchissima d' intagli pregevolissimi con

ornati e bassorilievi, e con 16 finestre ovali a cristalli lavorati.

La sala misura come le altre m. 9 ed 6 dell'altezza di circa 4:

quindi maggiormente sfogata di quelle degli altri piroscafi e in modo

da far maggiormeate risaltare 1'eleganza del lavoro, che con artistica

yalentia e stato eseguito, e che supera tutti gli altri piroscafi della

marina mercantile.
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Tutte le cabine di prima classe, hene aereate e ventilate, hanno

un lettino staccato, nn canterano, un sofa e tutto 1'occorrente pel ser-

vizio di abbigliatoio ;
anche qnelle di seconda classe hanno le stesse

comodita, meno il lettino staccato, che e sostituito da eleganti cuc-

cette. Vi sono inoltre locali a baase temperature diverse, destinati alia

conservazione della came e di tutte le altre vivande.

L'apparato motore, a quattro cilindri ed a quadruplice espansione,

e il primo di grande potenza che sia stato costruito in Italia. I dia-

metri dei cilindri sono : alta pressione metri 0,960 ;
l
a
a media pressione

m. 0,989; 2* id. id. m. 1,416; bassa pressione m. 2,016; corsa co-

mune m. 1,350 ; pressione. di regime 200 libbre. II vapore viene formato

da tre caldaie principali cilindriche tubolari a ritorno di fiamma, a

doppia fronte, con tre forni per ciascuna fronte, in totale vi sono

18 forni. Un'ampia caldaia ausiliaria e destinata per i servizi di bordo,

quando il piroscafo sara fermo.

3. Sinora si disse che le indennita chieste dall' Italia per le sue spese

nella guerra della Cina ascendevano a 70 milioni
;
ma la cifra vera non e

ancora determinate, sebbene sia fissata la somma complessiva dovuta

a tutte le potenze europee. Un telegramma del ministro degli esteri Pri-

netti al rappresentante dell'Italia in Pekino precisa un po' meglio le cose.

In esso e detto, come istruzione, che si dovevano chiedere in nome del-

1' Italia le seguenti indennita : Settanta milioni sino a tutto aprile 1901

per spese militari
; piu due milioni e mezzo al mese dal primo maggio

in poi; piu 200 mila lire mensili per interessi dal primo luglio in

poi fino al pagamento ;
un' indennita speciale di quattro milioni se

1'occupazione si protrae oltre 1'autunno
;
due milioni per la residenza

della legazione, mobili, ecc. Inoltre nel telegramma ministeriale si

dice, che le indennita pei militari morti e feriti, e pei privati sud-

diti italiani danneggiati durante la guerra, dovranno essere liquidate

indiviiualmente.

La cifra dunque andra piu in la dei 70 milioni concessi all' Italia;

ma non 6 improbabile che le indennitS private subiscano colossali

amputazioni, perche il ministro degli esteri on. Prinetti ha ordinato

di non dar corso a reclanii, che per la loro esagerazione possano scre-

ditare 1'azione protettrice del Governo.

4. II disegno pel riordinamento della magistratura 6 gia pronto, e

verri presentato alia Camera dal guardasigilli e dal presidente del Con-

aiglio. I particolari della riforma, ed anche i criterii generali si ten-

gono riservati, probabilmente per non sollevare discussioni premature,
e non dar campo agl'interessati di adoperarsi sin da ora per impedirne

1'approvazione. Nondimeno si ha ragione di credere da molti, che lo

sviluppo del sistema iniziato dall'on. Zanardelli colla soppressione delle

preture, mettera capo probabilmente al giudice unico per la prima

istanza, ed ai tribunal! provincial!
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5. A Lione ebbe luogo nel paeeato mese, nella Chiesa Primaziale^

11 dissotterramento del cadavere di Monsignor Franzoni arcivescovo di

Torino alia presenza del delegati di Sua Eminenza il Cardinals Richelmy^
attuale successore di Mons. Franzoni, del Capitolo di San Giovanni,
e delle autorita civili. Tutti sanno che Mons. Franzoni, patrizio geno-

vese, mori in Lione nel marzo 1862, dopo di aver raggiunto il sua

settantesimo terzo anno di vita. Egli era stato esiliato dal governo pie-

montese per aver difeso i diritti della Chiesa, facendo eco alle pro-

teste di Koma con una lettera rimasta celebre negli annali della rivo-

luzione italiana. Arrestato a Femestrelle veniva condannato all'esilio-

dalla Corte di Appello di Torino il 25 settembre del 1850. II vene-

rando esule si stabili a Lione; dov'egli ricevette gli attestati di amore,
che si convenivano ad un intrepido difensore dei diritti della Chiesa e

del Romano Pontificate. Alcuni mesi addietro Sua Eminenza il Cardi-

nale Richelmy espresse all'Erno Coullie arcivescovo di Lione, il desi

derio che fosse reso Pesule alia patria, riconducendo nella saa citta i resti

mortali di Mons. Franzoni, a fine di collocarli nel sepolcro destinato agli

Arcivescovi di Torino. Compiute tutte le formalita amministrative e-

internazionali, si procedette al dissotterramento e quindi al trasporto

da Lione a Torino.

6. Nella notte dal lunedi al martedi 23 settembre il Prefetto di Na-

poli denuncid telegraficamente al Ministero dell'Interno alcuni casi

sospetti di peste seguiti in quella citta, che solamente in quel giorno

erano stati deminciati dai medici deputati al servizio sanitario del

porto. Altri casi vennero denunciati il giorno successive 24. In tutta

12 casi intervenuti esclusivamente tra facchini lavoranti al punto

franco; i quali pare abbiano avuto contatto con merci provenienti da

luoghi infetti.

II Commissario regio ordind subito che si fossero eseguiti i neces-

sari provvedimenti ;
ed inoltre col primo treno del martedi, per or-

dine del Ministro dell'Interno, partirono per Napoli 1'Ispettore ge-

nerale della Sanita, il Capo del laboratorio batteriologico, ed uno degli

Ispettori di Sanita del Ministero, muniti di tutti i mezzi attj ad ac-

certare la diagnosi, e prevenire il diffondersi del morbo. Quindi sen-

za frappore tempo in mezzo si provvide all' isolamento degli infermi,

delle loro famiglie, e di quanti avessero avuto contatto con essi.

Furono inoltre isolati tutti i cinquecento operai addetti al punto-

franco; si procedette e si procede a disinfezioni accuratissime dei ma-

gazzini del punto franco e delle loro adiacenze, alle disinfezioni delle

case degl' infermi ed all'abbruciamento delle loro suppellettili, alia di-

struzione nelle fogne e nei magazzini dei topi, mediante lo sviluppo di

gas asfissianti.

II Ministro dell'Interno feca giungere da Parigi il siero curativa

Yersin, preparato nell'Istituto di Pasteur, spedi una gran quantita
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di vaccino antipestoso Haffkine preparato nell'apposito laboratorio di

Pianosa, invid un'abbondante scorta di disinfettanti, una notevole

quantita di anidride solforosa liquida ;
e mandd in Napoli i me-

dici che gia ebbero occasione di studiare in modo speciale all'estero

la cura di quella malattia. Mediante la pronta ed energica applica-

zione dei provvedimenti adottati dalle autorita governative e cittadine,

si ha fondato motive di credere che la malattia sara circoscritta e

domata. Le notizie, che di giorno in giorno ci pervengono da Napoli,
assicurano gli animi contro il pericolo della temuta epidemia.

7. Abbiamo phi volte parlato dell'opera grandiosa del traforo del

Sempione, che rendera celere il trafflco tra 1'Italia e la Svizzera.

La grande galleria d'avanzamento ha raggiunto in questi giorni la

lunghezza di metri 10500, circa un chilometro pift della meta del tra-

foro. Contrariamente alle previsioni dei geologi, che ponevano 1'incontro

della roccia calcarea al sesto chilometro dall'imbocco sud della gal-

leria, da quattro giorni si attraversa col cunicolo di base un calcare

cristallino, che permette un avanzamento considerevole, che oscilla dai

7 agli 8 metri per giorno. II durissimo gneis d'Antigorio, iucontrato

fin dall'inizio dei lavori, pare definitivamente scomparso, dovendosi in-

contrare, dopo il calcare, degli scisti calcarei e scisti micacei, che pre-

sentano una resistenza assai minore alia perforazione. Sono evidenti i

vantaggi che da questo nuovo stato di cose nascono sia per Pimpresa
sia per gli operai, che ascendono al numero di 6500

;
sicche i lavori

procedono con molta alacrita e speditezza.

ni.

COSE STRANIERE

(Notizie General*). 1. ESTBEMO ORIENTE. Sempre pace. 2. SUD AFRICA.

Azione boera. Difflcolta di flnire la guerra. 3. ORIENTE EUROPEO.

Effetti delle intervistn politiche secondo opinioni piu o meno attendi-

bili intorno ai Balcani. 4. FRANCIA. Tra Presidente e Gabinetto. Crisi

nella Legione d' onore. 5. GERMANIA. CongreBso commerciale e Con-

gresso social ista. 6. AUSTRIA-UNOHBBIA. Convocazione della Camera.

7. SPAGNA. Riunione delle Cortes. 8. NEL Nuovo MONDO. Vene-

zuela e Colombia. Condanna deH'assassino di Mac Kinley.

1. (EsiREMO ORIENTE). Non si impensieriscano i lettori. Questo ti-

tolo di cronaca non presenta alcun pericolo di complicazioni sorte,

o di ripresa di stragi. Tutt'altro ! Si tratta invece di una diminuzione

di truppa russa nella Manciuria e del ritorno della Corte a Pechino,
entro il mese di novembre. Almeno cosi si e vociferato teste. Cer-

tamente, qua e la sonosi avute alcuue violence da parte dei boxers
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impenitenti, ma i boxers stanno un po' dappertutto nel mondo, n6 oc-

corre viaggiare sin aeU'Estremo Oriente per trovarne qualcuno. Bando

adunque alle esagerazioni di cui si dilettarono ultimamente il Times

e il Daily-Mail, descrivendoci certe ribellioni estesissime in qualche

provincia ; poiche, con maggior fondamento di verita, da Berlino

s'S saputo 6he il Wolff Bureau dichiarava essere assolutamente in-

fondate le notizie di gravi torbidi, pubblicate dai giornali e ehe gli

ufficiali pubblici hanno ripreso la direzione degli affari, in condizioni

normali.

2. (Sim-AFRICA). L'azione boera verso il Natal e la Colonia del Capo

delineatasi, a poco a poco, e per la quale il comandante Lord Kit-

chener aveva chiamato sotto le armi i volontarii del Natal, e dall' In-

ghilterra gli erano stati inviati nuovi rinforzi di cavalleria, quell'azione,

diciamo, e stata coronata apparentemente da buon successo. In seguito

invero a due combattimenti piuttosto di qualche rilievo, 1'uno al set-

tentrione del Natal, 1'altro all'ovest di Pretoria, nella localita di fiu-

stemburg, diretto il primo dal generale Botha, il secondo dal gene-

rale Delarey, i boeri, sebbene non rimasti superiori in questo ultimo

scontro, sono tuttavia penetrati, condotti da Botha, nel paese cui mira-

vano. E da attendere nondimeno, per fare prognostic! sull'esito im-

portante della ripresa dei guerrigUeri, 1'atteggiamento degli afrikanders

della Colonia del Capo. Si e parlato di voler proclamare lo stato d'assedio

nel distretto di Capetown, e pare che sia gia stato ufficialmente di-

chiarato. Fra gli episodii della guerriglia ve ne sono sempre dei rac-

capriccianti. Da Londra infatti, in data del 1 di ottobre, giunse la

notizia che i boeri fecero deviare il treno sulla linea di Beira nel

punto di una curva pericolosa. II treno venne distrutto, il macchi-

nista e un indigene rnorirono, e i feriti furono in gran numero.

Quanto alParbitrato, la Corte permanente dell'Aia decise ad una-

nimita che non si doveva prendere nessuna iniziativa. Di fronte

all' imperialismo inglese da una parte e alia ostinazione e risolutezza

dei boeri dall'altra, non v' & alcuna via probabile di accomodamento
;

e ci6 dopo due anni, sono compiti appunto il 9, dacch& il Transvaal

dichiaro la guerra alia Gran Bretagna! Certo dopo la proclamazione
ufficiale della fine della guerra sono accaduti alcuni fatti, che nessuno

poteva prevedere e i quali attestano che la lotta non e finita. Circa

le disposizioni prese da Lord Kitchener, queste hanno influito ad

irritare gli animi degli afrikanders. Si parlato di dissensi tra Lord

Kitchener e il ministro della guerra Brodrick, sorti a causa del pro-

clama contro i ribelli e la spedizione di nuovi rinforzi. Ma queste
voci furono smentite da fatti contrarii, perche il proclama non fu revo-

cato ne modificato e i rinforzi vennero accordati largamente.

3. (ORIENTE ETJROPEO). I colloquii tra alti personaggi danno sem-

pre motive ai politici, ma piu ai politicanti, di riflessioni e di dedu-
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zioni
,
secondo il senso delle proprie teorie politiche. Coal vogliono alcuni

che tra il Delcass6 e il Lamsdorff a Compiegne siasi raggiunto lo scopo

d'intendersi pienamente intorno alle complicazioni che potrebbero sor-

gere in Oriente, per tante cose che vi bollono, compresa la questione

armena e della vecchia Serbia, dove gli albanesi non cessano di distur-

bare con vessazioni i vicini serbi. Cos! gli ottimisti si augurano e, in

questo siamo d'accordo, che fra la Turchia e la Francia si appiani

pacificainente la questicne per la faccenda delle liquidazioni intorno ai

quais, e inoltre che 1'altro punto controverso tra la Spagna e il Ma-

rocco abbia la sua pacifica soluzione nella restituzione dei due fanciulli

spagnuoli e nel pagamento dell'indennita da parte del Sultano, tanto

piii perchd il dragomanno della Legazione di Spagna che aveva recato

la Nota spagnuola a Mazagan e ritornato a Tangeri. Occasione a divi-

nazioni politiche, per 1'avvenire dei Balcani specialmente, e stata anche

la visita recente di Carlo di Rumania all'imperatore Francesco Giu-

seppe a Vienna, bench& i piu non veggano nell'incontro che un segno se-

condario dell'amicizia che corre tra 1'impero austro-ungarico e la Corte

e il Governo rumeni, amicizia della quale si ebbero larghissime ed

autentiche prove nei convegni del Principe ereditario di Rumania con

1'imperatore e del presidente Sturdza col conte Goluchowski.

4. (FRANCIA). Tra il Gabinetto e il Presidente della Repubblica
non sono andate cosi lisoie le cose, per causa della mancata visita dello

Czar a Parigi. Sono venute fuori parecchie rivelazioni postume, le quali

accennano a volonta decisa che avesse Loubet di invitare 1'Impera-

tore ad una breve visita alia capitale -della Francia, con la certezza

che 1'invito sarebbe stato tenuto, volonta che fu all'ultim'ora contra-

stata fortemente e impedita dal Presidente Waldeck-Rousseau, il quale,

si dice, ne fece questione di Gabinetto. Attraversare il desiderio dei

nazionalisti fu il suo principale intento, e Loubet dove cedere alia riso-

lutezza del primo uomo di governo spalleggiato dai colleghi. Da prin-

cipio si vocifero che tale condotta di Waldeck-Rousseau gli avrebbe

fatto perdere la popolarita, perch6 i parigini ambivano di ricevere ad

ospite, sia pure, per brev'ora, lo Czar, ma le voci corse e propalate

specialmente dalla stampa nazionalista, di crisi almeno parziale, si

sono mostrate infondate. La Camera francese e convocata pel 22 cor-

rente. Tra le interpellanze che si aspettano vi sono quelle per 1'affare

Davaut, sostituito nella carica di gran Cancelliere deila Legione d'onore

dal generale Florentin. La sostituzione avvenne senza che ne fosse

almeno avvisato ed egli la conobbe dai giornali. La misura, secondo

alcuni a carico del Davaut, venne presa perche rifiutava di accordare

il permesso di portare una decorazione russa al figlio del Guardasi-

gilli Monis : ma i generali Lebelin e Laveuve dimissionarii avrebbero

dichiarato che il gran Cancelliere venne colpito perchS rifiutd di riti-



240 CRONACA

rare la croce al conte Lur Saluces, condannato dall'alta Corte, come
aveva fatto con Paul Deroulede. Le interpellanze al Parlamento non

sarebbero fatte per contestare la radiazione di Lur Saluces dalla Le-

gione d'onore, perche e giusto che si ritenga implicita la punizione
nella sentenza dell'Alta Corte, ma per affermare che le autorita, se-

condo un deereto del 1852, non possono rendere esecutiva alcuna pena
infamante contro i membri della Legione d'onore, prima che siano stati,

come dicono, squalificati. Ecco il vero signiflcato della interpellanza.

Anche 1'ammiraglio Lefevre ha dato le sue dimissioni in seguito alia

sostituzione del generale Davout, e con le dimissioni del generale Har-

tung tutti i membri militari del Consiglio si sono dimessi. Insomma una

vera crisi quasi generale! Lo stesso Presidente della Repubblica si occupa
della questione e il generale Florentin, nuovo Cancelliere, si dice, abbia

dimandato di essere udito nel prossimo Consiglio dei ministri che si

terra per cercare una soluzione al gravissimo affare.

5. (GERMANIA). Continuano numerose e sempre piu veementi le

proteste sollevate in Germania e all'estero dalla proposta della nuova

tariffa doganale tedesca. II Congresso commerciale, tenutosi sui primi
del mese a Berlino, si e pronunziato nettamente contro la proposta
di nuove tariffe, sebbene alcune Camere dei paesi renani e della

Vestfalia avessero tentalo di far prevalere una tendenza conciliatrice

piuttosto favorevole alle idee governative. Nella risoluzione presa

dalla maggioranza e detto : che gli aumenti dei diritti proposti costi-

tuirebbero un ostacolo alia conclusione dei trattati di commercio, che

le classi piu numerose e piu povere soffrirebbero del rincaro dei

mezzi di sussistenza, che la potenza di acquisto della nazione, per
cid che concerne i prodotti industriali sarebbe diminuita e che 1'au-

mento dei salarii, derivante dalPaumento dei prezzi, intralcerebbe la

Oermania nell'affare della sua concorrenza con i paesi esteri.

A proposito di questo Congresso una delle risoluzioni piu impor-
tant] & stato il voto piu che di biasirao, di anatema socialista pro-

nunciato contro il noto Bernestein, il quale, opportuuista e alieno

percid dalla intransigenza di Bebel veramente fedele alia teoria diMarx
ed al programma di Erfurt, ammaestrato nel suo lungo esilio in In-

ghilterra nella pratica delle questioni sociali, tomato in Germania si

era dato a sostenere idee sociali tinte di un certo moderantismo

borghese. Gli ortodossi non ne vollero di vantaggio e teste lo haimo

colpito, come abbiamo detto, di anatema all' unanimita nel Con-

gresso di Lubecca, anatema che segtia il tri'<nfo della tendenza ri-

voluzionaria verso 1' intero sconvolgimento sociale. Trattando delle

organizzazioni locali, il Congresso ha fissato la massima di escludere

quei membri che violano lo sciopero sino a che persistono nel loro

contegno.
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La questione del voto ai bilanci, nei singoli Stati dell'impero, fu

risoluta nel senso che in casi di motivi urgent! e che dipendono da

circostanze special!, i compagni jsossono eccezionalmente approvare i

bilanci.

6. (AUSTRIA-UNGHERIA). La Camera austriaca venne convocata da un

Rescritto imperiale pel 17 corrente. II governo ha fondamento di ri-

tenere che le elezioni ungheresi gli riusciranno favorevoli.

7. (SPAGNA). Anche le Cortes spagnuole si riuniranno il 16 e il

Gabinetto si ripresentera alia Camera senza aver sofferto alcuna crisi,

contrariamente a voci che furono messe in giro.

8. (NEL Nuovo MONDO). La guerra tra il Venezuela e la Colom-

bia, non sembra che voglia assumere proporzioni vaste come appariva
da principio. Gli ardenti spirit! vengono fiaccati dalla mancanza di

denaro nelle due repubbliche, senza il quale la guerra diventa un

giuoco da bambini. La oondanna e la prossima elettro-esecuzione del-

I'assassino del presidents Mac Kinley chiudono il tristissimo episodic

ultimo della barbarica epopea anarchica contro la quale serabra che

in America vogliansi prendere provvedimenti severissimi per vedere

di toglierle la sua tremenda efficacia. Ma temiamo assai, che passati

i primi fervori, la pianta parassita seguiti ad estendere le sue barbe

maligne e che nuovi tragici avveniinenti ci facciano avvertiti quanto
furono imprevveggenti quei rettori di popoli che non seppero, o peggio
non vollero, soffocare quando era tempo, il maledetto seme della sov-

versione intellettuale e morale degli ordinamenti social!.

FRANCIA (Nostra Corrispondenza speciale). 1. Dicbiarazione del Provin-

cial! della Compagnia di Gesu in Francia. 2. Lettera di S. E. Mgr
De Cabrieres Vescovo di Montpellier al R. P. de Scorraille Provincials

di Tolosa.

Recandosi ad effetto di quest! giorni la nefasta legge, voluta ad ogni

costo dal Ministro Waldeck-Rousseau contro gli Ordini e le Congre-

gazioni religiose, sono usciti varii document! di protesta. Mi affretto a

mandarne due a cotesta onorevole Direzione, sicuro di fare cosa utile e

gradita ai numerosi lettori della Civiltd Cattolica.

1. Dichiarazione del Provinciali della Compagnia di Gesu in

Francia.

Parigi, 1, ottobre 1901.

La dilazione concessa dalla legge del 1 giugno 1901 alle Congrega-

zioni religiose per domandare 1'autorizzazione, tocca il suo termine. Dopo
aver riflettuto maturamente, i sottoscritti Provinciali della Compagnia
di Gesu in Francia, coi religiosi che essi rappresentano, e dai quali

atauno per separarsi, dichiarano d! aver risoluto di astenersi da ogni

domanda di autorizzazione.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1232. 16 12 ottobre 1901.
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Altre Congregazioni, prendendo la stessa risoluzione, hanno gia pro-

testate, nel prendere il cammino dell'esiglio, contro la condizione di

vita che loro prepare la legge sulle aasociazioni, e hanno ricevuto da

ogni parte le testimonianze piu splendide e piu meritate di rispetto

e di simpatia.

Noi,' che a ragione temiamo, in seguito ai frequenti attacchi di cui

siamo stati 1'oggetto dinanzi al Parlamento, che le nostre intenzioni

vengano alterate e calunniate, crediamo nostro dovere di far cono-

scere al pubblico i gravi motivi del nostro rifiuto a domandare 1'au-

torizzazione. In fatti, siamo persuasi che la nostra condotta sara da

alcuni giudicata severamente
;

altri la considereranno come un rifiuto

di sottometterci alle leggi del paese, un'intransigenza di condotta non

commendevole, e altri forse trovera in essa segreti fini e mire politiche.

Noi protestiamo coritro tali interpretazioni. La ragione della nostra

condotta si trova solamente nella natura della legge stessa, la quale

si vorrebbe che noi, accettandola, venissimo in qualche modo a san-

zionare. In effetto, questa legge d'eccezione, ci ferisce profondamente
nei nostri diritti piii essenziali di uomini liberi, di cittadini, di cattolici,

di religiosi, e, colpendoci, colpisce in noi i diritti imprescrittibili della

Chiesa, conforme ha dichiarato un Personaggio, la cui autorita & da

tutti riconosciuta.

Noi riproviamo altamente tali leggi, perche sono contrarie al di-

ritto naturale ed evangelico, e al diritto assoluto che ha la Chiesa

di fondare Istituti religiosi unicamente sottomessi alia sua autorita.

(Lettera di Leone XIII ai Superiori degli Ordini religiosi, 29 giugno 1901).

Altre voci si sono altresi levate per condannare questa legge. Le

due Camere hanno udite le proteste non solo dei cattolici, ma anche

di un buon numero dei loro membri, i quali, prescindendo da ogni ri-

guardo religiose, 1'hanno combattuta in nome della liberta.

I religiosi, difesi da loro cosi eloquentemente, ne serberanno fe-

dele riconoscenza. Nonostante i loro sforzi, non solamente la legge

venne votata, ma il giorno stesso ch'ella fu promulgata, comparve sul-

T Official un decreto il quale ne determine meglio lo spirito, e vi aggiunse
nuove disposizioni, non contenute nella legge e specialmente opposte

alia dignita e ai diritti della Santa Sede. E con cid il signor Presi-

dente del Consiglio rispondeva alle proteste del Capo della Chiesa.

Usci appresso il regolamento per 1'esecuzione della legge. Al suo ap-

parire, si vide chiaro che il Governo era risoluto di non serbare alcuna

misura. Le disposizioni del decreto non solo erano mantenute, ma di piu

aggravate. Era una nuova risposta alle nuove proteste della Santa Sede.

Per giustificare la condotta di quei religiosi che non domandano
1'autorizzazione & state necessario menzionare questi fatti. Essi mo-

strano chiaramente che 1'autorizzazione alia quale si vogliono sotto-
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mettere le Congregazioni, non ha per fine, come 6 stato detto, di pre-

venire certi possibili abusi, si bene d' incatenare irrevocabilmente le

Congregazioni a uiia legge di eccezione, che viola i diritti pid essen-

ziali dei loro membri e quelli della Chiesa
;
e che questa legge, con-

cepita e votata con uno spirito ostile, sara applicata collo stesso spirito.

Invano, il signor Presidente del Consiglio ha rifiutato di applicare

a ae certe dichiarazioni, fatte alia Camera con tale franchezza che

gli tornava uiolesta assai.

La legge, colpendo immediatamente le Congregazioni, ferisce la

Chiesa che sta loro dietro. I suoi autori ben lo sanno e questo ap-

punto vogliono ;
e 1'affettazione del signor Presidente del Consiglio a

rispondere ad ogni protesta della Santa Sede con un nuovo aggrava-

mento della legge, mostra ad evidenza che tale il disegno del Go-

verno, e questo 6 il motivo principale che ci ritiene dal domandare

1'autorizzazione.

La legge presente non 6 che un nuovo passo innanzi nella guerra
che si combatte contro la Chiesa. La Chiesa stessa e quella che viene

attaccata nelle Congregazioni, e per difesa di lei le Congregazioni ri-

gettano un' autorizzazione che ha per fine di farle serve e di pre-

parare cosi il servaggio della Chiesa stessa. Tale autorizzazione noi

non possiamo domandarla.

Facendo pero tale dichiarazione siamo ben lontani dal condannare

quelli fra i nostri confratelli nella vita religiosa che hanno creduto

bene di prendere un altro parti to. Sappiamo troppo bene quanto la

deliberazione 6 piena di angosce.

Costretti a scegliere fra due mail, tutti e due gravissimi, ira la

rovina di ogni cosa che porta con sd la non domandata autorizzazione,

e d'altra parte la profonda violazione che la legge fa alle prerogative

della Chiesa, e alle liberta individual!, si spiega la loro esitazione, e

il Pontefice stesso, sotto certe riserve, ha lasciato alle Congregazioni

la facolta di prendere quella determinazione che vogliono.

Parecchie fra loro credono poter trovare una formola di concilia-

zione che soddisfaccia il Governo senza sacrificare i diritti della Santa

Sede. Quanto a noi, fra il Governo che persiste a mettere, come

condizione preliminare all'autorizzazione, la rinunzia delle Congre-

gazioni, all' esenzione canonica, e la Santa Sede che dichiara non

permettere che si disconosca o si diminuisca 1'esercizio diretto o im-

mediato della sua autorita suprema sugli Ordini o Istituti religiosi,

(Lettera del Cardinale Gotti ai Vescovi di Francia, 10 luglio) noi, con

tutti i religiosi che hanno preso il cammino dell'esiglio o si sono di-

spersi, lo confessiamo, non sappianio trovare una formola di conci-

liazione.

Persuasi inoltre che domandare 1'autorizzazione sarebbe lo stesso
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che consegnare ai nemici della Chiesa opere cento volte da lei auto-

rizzate, spogliarci del nostri diritti individual!, della nostra indipendenza

e della nostra dignita ;
che cio recherebbe un danno enorme alia nostra

stessa vita religiosa e a ci6 ch'ella ha di piu intrinseco; che posti

nel caso di rendere alia Francia un servizio segnalato col resistere

quanto piu per noi si pud a una persecuzione religiosa che la uccide,

noi verremmo a rifiutare di sacrificarci per lei
;
non ci resta, crediamo,

che di prendere il partito che ci detta il nostro dovere di francesi,

di cattolici e di religiosi, e noi vogliamo credere che nessuno fra

coloro cui non accieca lo spirito di parte e le passioni settarie, vedri

nella nostra condotta un atto d'insubordinazione o di rivolta, ma uni-

camente il compimento di cid che noi teniamo in conto di nostro dovere.

La risoluzione che siamo costretti a prendere e dolorosa. Tutte le

opere alle quali noi avevamo consacrato la nostra vita sono minac-

ciate di rovina, quando appunto 1'avvenire si mostra assai oscuro : il

uostro piu grande dolore & di non poter piu lavorare pel bene della

Francia, e di veder messe in compromesso nelle Missioni quelle opere

che ridondavano a onore e ad utilita della Francia stessa. Tuttavia, lo

dichiariamo, non abbiamo nell'animo alcuna amarezza contro coloro

che ci condannano. Noi non dimentichiamo punto di essere i disce-

poli di Colui che disse : Pregate per coloro che vi perseguitano. >

Possa la mano misericordiosa di Dio arrestare ia Francia sulla china

fatale dove e trascinata.

M. G. LABROSSE, S. I., provinciate di Parigi;

M. BOUILLON, S. I., provinciate di Lione;
R. DE SCORRAILLE, S. I.

, provinciale di Tolosa;

E. PETTLLIER, S. I., provinciale di Sciampagna.

II. Lettera di S. E. Mons. De Cabrieres al R. P. Scorraille

S. J., Provinciale di Tolosa.

Eeverendo Padre

Fin da quando incomincid, nella Diocesi, quella successione con-

tinua di partenze e di sparizioni, che erano una conseguenza neces-

saria della legge del 1 Luglio sulle Associazioni e sulle Comuniti

religiose, io mi preparava, pel momento quando sonerebbe 1'ora

fatale, a salutare pubblicamente per 1'ultima volta quei fuggiaschi

ed esigliati che portano seco il rimpianto, il rispetto e la simpatia

di quasi tutti.

La lettera che firmaste in unione ai vostri confratelli di Parigi v

di Sciampagna e di Lione, & d'un carettere cosi grave, che non mi

permette d'aggiungervi nulla. Non saprei parlare con maggiore auto-

rita di una causa che ci e comune, bench tuttavia risguardi voi in

modo piu diretto e piu immediate.
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Le angosce alle quali, tristamente assistiamo senza poterle alleviate,

lasceranno per 1'istruzione della posterita, due insigni document!, la cui

virile e dolorosa eloquenza spiegher& a quelli che verranno dopo di noi,

che cosa fosse 1'ora presente per le anime cattoliche !

I figli di S. Benedetto hanno scritto, lasciandoci, c L' Esame di

coscienza d'un religioso >
,
che non devo profanare, facendone 1'elogio,

ma che 6 degno della firma d'un martire che vada al supplizio. Ed

anche voi, Reverendo Padre, ci svelate oggi i misteri delle vostre

coscienze : ed il vostro non possumus e il nobile eco della voce

dei monaci di Solesmes. Voi, non meno degli altri, ben capite 1'an-

goscia presente dei cattolici, il cui giudizio e diviso in sensi diversi

t a cagione dell'esodo > di un gran numero di Comunita d'uomini

e di donne, e della domanda di autorizzazione, alia quale parimente

8i sottomettono numerose Congregazioni.

Voi non giudicate quelli o quelle che credono bene di prendere

un altro partito; ed avete ragione, poiche la Guida Sovrana della

Societa cristiana, tenuto conto di queste circostanze difficili, ha riso-

luto di lasciare ognuno determinarsi secondo le proprie idee, e di

seguire individualmente quella via che gli sembrera migliore.

Nondimeno, parlando come faceste, avete procurato a molti fedeli,

sino qui dubbiosi e turbati, il mezzo di giudicare sanamente la con-

dotta dei Religiosi e delle Religiose, che si sono volontariamente di-

sperse o esigliate. Le loro ragioni sono le vostre, ma voi le spiegate

piu esplicitamente che non avrebbero essi potuto fare.

Per me, che ho visto scorrere le lagrime delle nostre Figlie del

Sacro Cuore >
,
delle nostre c Carmelitane di Monpellieri e di Beda-

rieux >
,
delle c Dame del Ritiro al Cenacolo >

,
delle Domenicane del

Vignogoul ; per me che ho conosciuti gli strazianti affanni delle Be-

nedettine di Ardouane >, e dei venerabili c Certosini di Mongeres ; per

me che durante questi ultimi mesi ho udito le confidenze dei nostri

Carmelitani Scahi >
,
dei nostri Salesiani >

,
e dei vostri Padri

della residenza ovvero del Collegio del Sacro Cuore
; per me in-

somnia, che conosco in quale turbamento, in quale angustia con-

tinua, e in quale dolore, vivono in questo momento tutti i convent!

della Diocesi, non posso fare a meno di ringraziarvi sinceramente,

Reverendo Padre, d'aver esposto con tanta saviezza, moderazione

ed elevatezza soprannaturale, i veri motivi di quelli e di quelle,

che si sono astenuti dal domandare 1'autorizzazione legale, non per-

che fosse un atto di sottomissione all'autorita civile, riconosciuta da

tutti nei suoi diritti legittimi, ma bensi perche, questa volta, 1'auto-

rita civile loro sembrava colpire e ferire le proprie coscienze, incep-

pando 1'esercizio della vita alia quale si sono consacrati.

Si, i nostri religiosi e le nostre religiose hanno temuto, e con ra
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gione, il rifiuto probabile dell'autorizzazione
;
allora si sono visti co-

stretti a disperdersi, hanno perduto il diritto ed il beneficio di vivere

e di pregare in comune, di dedicarsi insieme al culto e all'onore di

Dio; e piuttosto che abbandonare la pratica delle loro regole, rigorose

in se medesime, ma raddolcite tuttavia dall'amore delle piil alte virtu

cristiane, hanno cercato nell'esiglio e nei paesi stranieri una sola cosa :

la liberta, anche a cos to della miseria!

Noi non lo dimenticheremo punto, Reverendo Padre, e anche di

voi serberemo fedele memoria. Dirigo un appello caloroso al clero e

ai fedeli con Pardente raccomandazione : di non trascurare di spedire

soccorsi materiali a quei fuggiaschi d'un genere particolare, che

hanno abbandonato la Francia, perchS nei loro cuori non inettevano

sopra di lei che la loro fede e 1' inviolabile santita dei loro voti.

In modo speciale vi ringrazio, Padre, pel supremo servizio che

rendeste senza pensarci, ai nostri Fratelli e Sorelle, costretti a vivere

lontani dal suolo natio.

La lettera, nella quale avete cosi nobilmente esposte le vostre

prime incertezze, la lotta delle vostre opinioni e infine le ragioai

della vostra risoluzione definitiva, sara letta e discussa dal mondo

intero; essa fara testimonianza piu veridica dei giornali e dei loro

redattori interessati, dello state d'angoscia e d' inquietudine nei quale

tutti noi siamo vissuti, durante queste lunghe settiinane, tanto crudeli

per le anime piu candide e piu sante del nostro paese ;
e giustifichera

la risoluzione presa da loro.

E poiche, per una disposizione provvidenziale, un gran concorso

di Yescovi, di sacerdoti, e di fedeli si riunira attorno 1' immagine
benedetta della Nostra Signora di Lourdes, e presso al santo Cardi

nale Langenieux, speriamo, Reverendo Padre, che le preci ed i voti

che s' innalzeranno al cielo, otterranno alia nostra diletta Francia, di

vedere rifiorire, un giorno, sulla sua terra, gl' Istituti e le Opere dei

nostri Religiosi e delle nostre Religiose, momentaneamente arrestate;

speriamo e confidiamo in Dio, che nell 'avvenire rinascano con piu

forza e maggiore fecondita.

Vogliate aggradire, Reverendo Padre, 1'assicurazione della mia gra-

titudine, del mio rispetto e devozione in N. S.

3 ottobre 1901.
-J-

FR. M. A. DE CABKIERES

Vescovo di Monpellieri.
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INDIA (Nottra Corritpondenxa) . 1. Morte di Mgr, Paolo Goethals, Arci-

vescovo di Calcutta. 2. Provvedimenti del Governo ccntro la fame.

3. Fra i Boeri prigionieri nell' India. 4. II venticinquesimo anno

di aacerdozio del Vescovo di Mangalore. 5. Un missionario morto al

servizio degli appestati. 6. II censimento del 1901.

1. II giorno 4 di luglio di quest'anno, moriva a Calcutta il conte

Paolo Goethals, d. C. d. G. Arcivescovo di quella citta. II defunto Pre-

lato era nato a Courtrai nel Belgio 1'undid novembre 1832, e perd

alia sua morte aveva di poco passati i 68 anni. Fece i suoi studii a

Tournai e a Liegi, in due collegi della Compagnia di Gesft, e passd"

anche un anno all'universitd, di Lovanio. Chiamato da Dio alia vita

religiosa, entrd nel noviziato della Compagnia di Gesft il 31 otto-

bre 1852, e vi fece la solenne professione il 2 febbraio 1870. Da quel

giorno in poi, grazie alle sue eminenti doti di mente e di cuore, fu

occupato dai Superiori in cariche amministrative nei collegi e nella

Provincia, finchS il 3 dicembre 1877, S. S. Papa Pio IX lo nomind

Vicario Apostolico del Bengala orientale, col titolo di Vescovo di

Evaria in Fenicia. Questo titolo, il 3 febbraio 1878, gli fu mutato in

quello di Arcivescovo di lerapoli, e finalmente, avendo S. S. Papa
Leone XIII nel novembre 1886 stabilita nell'India la Gerarchia ec-

clesiastica, Mgr. Goethals, il 26 marzo 1887, fu intronizzato solenne-

mente nella cattedrale di Calcutta, come suo primo Arcivescovo.

E impossibile dire in poche parole quanto Mgr. Goethals, in 23

anni di episcopate, abbia operato pel bene materiale e spirituale della

sua Chiesa. Al suo arrivo in India trovd la Chiesa di Calcutta appena

nata, ed d morto lasciandola nel pieno vigore della sua virilita. Sono

opere di Mgr. Goethals le scuole per le ragazze, stabilite a Bowbazar,
e a Dhurrumtollah

;
1'orfanotrofio di Entally che porta il suo nome

;

la nuova scuola di S. Anna, la bella Chiesa di Entally, le scuole pei

fanciulli indigeni d'ambo i sessi, la casa di Ranchi nel Chota Nag-

pore, la stupenda casa parrocchiale di Darjeeling, colla sua scuola e

convento di stile gotico; e flnalmente le due belle Chiese di S. Te-

resa e di S. Francesco Saverio. Nei vasti disegni di carita e di zelo

per la gloria di Dio, il defunto Prelate trovd degni cooperated nei

suoi Missionarii, nella amatissima sorella e nella sua ricca parentela ;

ma 1 3 slancio primo parti dal suo cuore generoso e dalla sua mente

feconda. II S. Padre ricompensd le sue insigni fatiche creandolo conte

romano e suo prelate dotnestico, e Leopoldo II re del Belgio 1'onord

del titolo e della dignita di Comandante dell'Oriine di Leopoldo.
La morte di Mgr. Goethals non fu un lutto solamente pei Mis-

sionarii e pei cristiani della diocesi di Calcutta. Tut fa la citladinanza
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della capitals dell'India vi prese parte, ed europei cattolici e prote-

stanti, indu, musulmani, persiani, giudei e greci scismatici si asso-

ciarono al loro dolore.

II defunto Prelate in 23 anni di vita apostolica dell' India si era

fatto stimare ed amare da tutti, ed ecco come ne parla un giornale

protestante inglese, 1'Indian Daily News. cSarebbe difficile trovare

nella storia delle Miasioni dell'India un esempio piu segnalato di zelo,

di carita, di annegazione di quello dato nella vita e nella morte da

questo illustre figlio del Loiola. Non avendo in mira che una cosa

sola, la maggior gloria di Dio, oggetto e fine del suo Ordine, a questo

oggetto consacrd le sue forze, i suoi talenti, e tutti i mezzi material!

di cui poteva disporre. Pieno di mansuetudine, Mgr. Goethals era per
natura e per innata delicatezza di sentimenti contrario a tutto cid che

potes3e offendere in qualsiasi maniera i suoi simili, onde 1' illustre

Prelato non ebbe mai nemici
;
anzi contd numerosissimi amici anche

fra coloro che erano di diversa fede. La sua cordialita, la sua carit

semplice e senza affettazione, lo fecero amare da tutti, in un paese

specialtnente dove la carita e sempre stata considerata come la prima
e la piu preziosa di tutte le virtu. Calcutta riconosceva in lui uno

de' suoi piu distinti cittadini, che per quasi un quarto di secolo si

consacrd interamente al bene materiale e morale della sua immensa

popolazione... Insomma, giammai il glorioso appellative di amico del

genere umano onde era chiamato, non fa in altri piu che in lui giu-

stificato! >

II funerale di Mgr. Goethals ebbe luogo lo stesso giorno, e mentre

la lunga processione passava in mezzo alle popolatissime vie della

capitale, tutti, cristiani e non cristiani, si scoprirono riverenti il capo

per salutare la spoglia mortale di un uomo buono e giusto > . II

giorno 1 1 dello stesso mese, alia presenza di un popolo immenso, di

alti personaggi e di cinque Vescovi, venne celebrata nella Cattedrale

una Messa di Requiem per 1'anima del defunto Prelato. Mgr. Hurth,

Vescovo di Dacca, predicd il discorso funebre, e conchiuse il suo dire

con queste nobili parole : Ed ora, addio, Mgr. Goethals ! Addio, fe-

dele, illustre, indimenticabile Vescovo e Pastore delle nostre anime !

II tuo nome e i tuoi esempii resteranno eternamente scolpiti nei

nostri cuori riconoscenti !

A rendere perpetua la cara memoria di Mgr. Goethals, i cattolici

di Calcutta hanno stabilito di fondare un orfanotrofio in suo onore e

di erigergli un monumento nella cattedrale. R. I. P.

2. II Governo di Lord Curzon ha pubblicata in questi giorni una

estesa relazione intorno all'ultima carestia dove espone quanto il Go-

verno fece per mitigarne gli orrori, e indica certe modificazioni da

farsi al sistema di soccorso in uso fin qui, le quali, quando fossero
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adottate, servirebbero a prevenire affatto la fame, se non la carestia,

ovvero renderebbero piu facile e pifl equa la distribuzione del BOC-

corsi.

La carestia, almeno parziale, 6 naturalmente nell'India quasi ine-

vitabile. Come tutti i paesi tropicali, 1'India ha bisogno di pioggie

abbondanti per ottenere un conveniente raccolto, e ove queste ven-

gono a mancare, la siccita produce inevitabilmente la carestia. La sola

parte di questo immenso paese, dove la pioggia e certa, e quella striscia

fecondissima di terra che si estende sotto le Oatte occidental! da

Bombay al Capo Comorin, le province di Assam e della Birmania,

e i distretti posti lungo i delta dei fiumi, in modo speciale nel basso

Bengala.

Per le altre parti dell'India la pioggia e pill o meno precaria, ond'esse

dipendono neila coltivazione dei campi dall'irrigazione artificiale con-

dotta dai fiumi, dai pozzi, o da vasti serbatoi d'acqua che in certe

parti coprono letteralmente il paese.

Quando dunque le pioggie regolari dei Monsoni sono troppo scarse

ovvero non vengono a tempo o anche mancano affatto, il raccolto

fallisce, e gl' Indiani patiscono la fame. Nei secoli passati, quando
1'India era soggetta ai Principi indigeni, la fame cagionava morta-

lita spaventose, e v'ha memoria che nella fame del 1769-70 un terzo

dell'intiera popolazione del Bengala mori affamata. Nella carestia del

1877-78 ne morirono almeno sette milioni, o quaranta per cento, e in

quella che abbiamo or ora terminata, non andrebbe lontano dai vero

chi facesse ascendere i morti di fame o per malattie conseguenti alia

fame a due milioni.

Perd e fuor di dubbio che la previdenza del Governo, la carita

pubblica, I'estensione dell'irrigazione artificiale, la moltiplicazione

delle strade ferrate, i migliori metodi di coltivazione, Pabolizione

delPusura rurale, la creazione di casse agricole, e altri cento mezzi

ideati dai progresso moderno faranno si che la fame sparira anche

dall'India come e sparita quasi universalmente dall'Europa.
Intanto al Governo inglese va data lode di aver fatto in queste

tristi occorrenze quello che forse nessun altro Governo avrebbe sa-

puto o potuto fare. Essendo la fame un fenomeno periodico e rego-

lare del paese, il Governo inglese, fin dai principio di questo secolo

stabili di soccorrere e mantenere del suo gli affamati per salvarli da

certa morte. A questo fine, non appena scoppia in qualche paese la

fame, il Governo comincia i cosidetti relief works o lavori pubblici

per sollievo degli affamati, sospende la riscossione delle imposte, ri-

niette i debiti prima incorsi dai coltivatori
;
e finita la fame, prov-

ved il coltivatore di grano per la sementa. Di tal maniera il Go-

verno nella carestia del 1897-98 mantenne del suo oltre a 6 milioni

di persone, colla enorme spesa di circa 11 milioni di sterline.
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I relief works consistono per lo piti nelPaprire nuove strade, nello

scavare pozzi, nelPempire paludi o altri lavori simili. Gli uomini adulti

e valid! non faticano piu di 8 ore al giorno e ricevono in paga da 2

a 3 annas, circa 32 centesimi
;

le donne poi lavorano da 5 a 6 ore e

prendono da 20 a 25 centesimi. Ai lettori europei cotal paga sembrera

ben poca cosa, ma bisogna riflettere che in India si vive a buon mer-

cato, e inoltre, in tempo di carestia, poco basta, e del poco, in man-

canza di meglio, ognuno si contenta. Spesso'perd accade che gli affa-

mati sono affatto inabili al lavoro, e allora il Governo li mautiene

tutto del suo seuza pretendere da loro nessun lavoro. In verita questi

relief works sono talvolta di poca utilita pubblica ;
ma il Governo fa

opera saggia nel fare la caritd in questo modo
; perche oltre che il

lavoro nobilita 1'uomo, tien lontani gl' infingardi o li costringe ad una

sana ed onesta occupazione.

Le modificazioni che il Governo del Vicer6 Lord Curzon si pro-

pone di fare nel sistema dei pubblici soccorsi in tempo di carestia

sono le seguenti: a) Nella scelta dei lavori pubblici preferire quelli

che servono direttamente o indirettamente ad impedire o ad alleviare

la fame stessa, come, scavare pozzi, far canali, strade, ponti e simili.

b) Procurare che questi lavori siano locali, cio6 che gli affamati ven-

gano occupati nei loro stessi villaggi, evitandosi di tal modo la folia,

il pericolo di malattie contagiose, la immoralita, e lavorando essi di

miglior voglia. c) Obbligare i proprietarii dei terreni a rimettere al

contadino parte o anche 1' intero ammontare dell'amtto. d) Quando il

Governo stesso 6 il proprietario, come accade in molte parti dell'India,

sospendere la riscossione delle imposte, rimettere i debiti dei colti-

vatori, e quando occorra prestar loro danaro. e) Sollecitare le opere

d' irrigazione artificiale gia cominciate dal Governo e le ferrovie com-

plementari, utilissime in tempo di carestia. /) Incoraggiare lo stabi-

limento di banche rurali per far fronte all'usuraio del villaggio che

assorbe in parte o anche in tutto i guadagni delle classi agricole. g)

Promuovere con ogni studio 1'agricoltura e il miglioramento dei me-

todi nella coltivazione dei terreni, e finalmente mettere da parte

un fondo, col quale il Governo di Sua Maesta 1' Imperatore e Ee

Edoardo VII possa far fronte a qualunque subita carestia che affligga

1'una o 1'altra parte dell' Impero.
Come ognun vede queste regole, in parte gia recate ad effetto,

sono ottime, e non e infondata la speranza che nutre il Governo di

arrivare quando che sia ad impedire intieramente che il terribile fla-

gello della fame diserti questo vasto impero anglo-indiano.

3. Tutti sanno che nell' infelice guerra anglo-boera il cornandante

supremo Lord Kitchener fa prigioni ogni mese decine e centinaia di

Boeri
;
ma non tutti sanno dove questi Boeri vanno a finire. Or bene,
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popolata che ebbe il Governo inglese 1' isola di S. Elena col gene-

rale Cronje e co' suoi compagni, stabili di mandare nell'India i prigio-

nieri che farebbe in seguito, e subito reed ad effetto il suo divisamento.

Presentemente i prigionieri boeri in numero di quasi 10 mila sono

distribuiti in aei campi o stazioni principal! che sono : Diyatalawa

nell' isola di Ceylan, Ahmednagar nella Presidenza di Bombay, Bel-

lary in quella di Madras e Trichinopoly nell' India meridionale.

Ogni prigioniero 6 provveduto dal Governo inglese delle cose se-

guenti : Un elmetto o cappello da sole, scarpe di tela, pianelle, ve-

stito di flanella leggera, camicia, mutande, calze e fazzoletti di cotone.

Gli vien dato inoltre un letto da campo con materassa, cuscino e due

coperte, un catino di stagno, un lenzuolo da bagno per ciascuno, e un

asciugamano la settimana per ogni due Boeri. Quanto poi al cibo-ne

riceve ognuno la stessa quantita e qualita dei soldati inglesi che li

custodiscono, e gli ufficiali boeri sono nel cibo pareggiati agli ufficiali

inglesi in campagna.
I campi boeri consistono in lunghe file di capanne di fango bat-

tuto, coperte di fieno come quelle del paese, divise da parecchie strade,

ampie, pulite ed illuminate a luce elettrica. In ciascuna capanna vi

sono dieci o piu prigionieri boeri, sotto la cura di uno di loro che ha

titolo di capitano e viene eletto dai prigionieri stessi. Tutto intorno

alle capanne vi 6 una siepe di filo di ferro barbato, e al di la della

siepe sono le capanne dei soldati inglesi che li custodiscono. Si levano

alle ore 6 la mattina e vanno a letto alle 9,30. Due volte la settimana

yengono condotti a passeggio, accompagnati da una compagnia di sol-

dati inglesi che apre e chiude la marcia. Fuori dei tempi assegnati,

a nessun Boero, sotto pena di morte, permesso di pas?are la siepe

che circonda le capanne ; agli ufficiali perd si consente, data la parola

di onore, di andare a spasso dove loro meglio piace. Oltre il regolare

passeggio, le autorita militari hanno provveduto i prigionieri di ogni

sorta di giuochi, e bene spesso gli stessi soldati di guardia si uniscono

a loro in cordiali partite al cricket o al foot-ball. Denaro non hanno

permesso di tenere
;
ma di mano in mano che arrivano in India lo con-

segnano ad un ufficiale, il quale lo rendera loro quando saranno lasciati

in liberta. Tra i prigionieri vi sono uomini di tutte le eta
;
vecchi di

oltre sessant'anni e ragazzi di poco piu di sedici. Molti fra i piu ro-

busti sono gia occupati in fare strade, tzgliar boschi e simili lavori,

per i quali sono puntualmente pagati; altri poi si occupano in fare

lavoretti d'intaglio o in terra cotta come usavano nel Transvaal, e tro-

vano subito compratori fra gli stessi Inglesi dell'India. I piu non par-
lano inglese, ma quasi tutti sanno leggere, e non passa giorno che non

spendano una mezz'ora nella lettura della Bibbia e nel cantar salmi,

che a certe ore risuonano per tutto il campo.
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I prigionieri Boeri in diverse occasion! si sono dichiarati content!

del trattamento che ricevono, ma tutti o quasi tutti credono e sperano

nella vittoria finale della loro stirpe sull'inglese.

Un comandante boero che combatt^ a Magersfontein e altrove,

espresso tempo fa ad un umciale inglese le sue opinioni e quelle del

suoi sulla guerra in questi termini : La guerra durera assai tempo
ancora : Botha non ha il diritto di far la pace senza il permesso del

boeri, n& 6 punto vero che De Wett sia matto come voglion far cre-

dere certi giornali inglesi. I Boeri possono ancora vincere
;
che se non

hanno vinto fin dal principio 6 dovuto al fatto che non furono pronti

a tirar partito dalle prime vittorie. Se dopo le prime battaglie nel Natal

avessero trasportato la guerra nella Colonia del Capo, le cose sareb-

bero forse andate diversamente. Almeno i Boeri avrebbero devastate

il paese nemico e non il proprio. Le truppe inglesi si sono battute

bene, ma gli umciali hanno mostrato poca intelligenza. e in generale

quello che ha reso gl'inglesi tanto inferiori ai boeri e stata la loro

poca mobilita. > B conchiuse col dire che confidava in Dio e nella giu-

stizia della causa, per la quale i suoi compatriot! continuavano a far

rosso del proprio sangue il campo di battaglia.

4. Sua Eccellenza Mons. Abondio Cavadini, Vescovo di Manga-

lore, celebrd il 10 settembre il suo venticinquesimo anno di sacer-

dozio. Tutti i cristiani della diocesi presero parte quel giorno alia

bellissima festa, e mostrarono in varii modi il loro amore pel Pastore

che li governa. La mattina, Monaignore, circondato da un eletto stuolo

di missionarii, di sacerdoti secolari e di chierici, pontifico solenne-

mente nella cattedrale, parata a festa e gremita di popolo fedele, del

quale oltre a 2500 si accostarono alia sacra Mensa. Di poi gli furono

letti parecchi discorsini e poesie di occasione in inglese e in latino e

offerti i soliti regali, fra i quali merita speciale menzione un cavallo

e una carrozza che torneranno assai utili a Monsignore nella visita

della sua vasta diocesi. Nel pomeriggio ebbe luogo neli'Aula magna
del collegio di S. Luigi un pranzo di 60 coperti, e la festa termind

con accademie e trattenimenti offerti dalle varie comunita religiose

della citta. Anche i cristiani di Mangalore, resident! in altre parti

dell' India, non dimenticarono il loro amato Pastore, e cooperarono

anch'essi, in quel giorno faustissimo, colla penna e colle offerte alia

letizia comune. Gonservi Iddio per molti anni ancora Monsignor Ca-

vadini al bene delle sue pecorelle, e non venga mai meno 1'amore

di queste verso il loro Pastore.

5. II 20 agosto mori in Hubli, citta nella presidenza di Bombay,
il Kev. P. Leone Perrig d. C. d. G., missionario cattolico di quella re-

gione. Alcune settimane prima, la peste era scoppiata terribile nelle

vicinanze di Tumarikop dove il missionario allora si trovava. Pagan!
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cristiani morivano in tal numero che di quest! ultimi il 20 per cento

furono portati via in pochissimo tempo dalla terribile malattia. II

P. Perrig fece strenuamente il suo dovere. Costante al letto degli am-

malati, amministro loro gli ultimi sacramenti, e poi sentendoai alia

sua volta colpito dal terribile morbo si fece portare ad Hubli, dove in

pace si riposd nel Signore. Aveva appena 39 anni, e lascia nella Sviz-

zera una vecchia madre che ancor vive e due altri fratelli gesuiti,

1'uno missionario in America e 1'altro nell'India. R. I. P.

6. La notte dal 1 al 2 marzo di quest'anno 1901, una falange di

impiegati governativi si sparse per tutte le case delle citta e dei vil-

laggi dell'Impero a fine di fare il solito censimento decennale. Dalle

statistiche ora pubblicate viene in chiaro che la popolazione dell' Im-

pero Anglo-Indiano ammonta a 294,000,000. Nel 1891 era di 287,000,000
e nel 1881 di 254,000,000. Crebbe dunque fra il 1881 e 1891 di 33

milioni, laddove fra il 1891 e il 1901 I'accrescimento $ stato di soli

7 milioni. La diminuzione deH'accrescimento d dovuta senza dubbio

alia peste e alia fame. Infatti le province che presentano una dimi-

nuzione nel numero degli abitanti sono naturalmente quelle che piu
soffrirono da uno o anche da tutti e due quei terribili flagelli.

La Rajputana & diminuita di due milioni, 1' India centrale di un
milione e tre quarti, gli Stati semi-indipendenti di Bombay di un

milione, le Province centrali di quasi un milione, Berar di 144 mila,

Ajmer Merwara di 66 mila, e la provincia di Bombay di 627 mila.

Per contrario il Bengala & cresciuto di tre milioni, la Birmania di

un milione e mezzo, la presidenza di Madras di due milioni e mezzo,
il Panjab di due milioni, le Province del Nord-Ovest e 1'Oudh di

750 mila.

II primo censimento della popolazione dell'Impero Anglo-indiano
ebbe luogo il 1871-72 e diede per risultato 240,000,000 di abitanti,

il doppio cio6, secondo il Gibbon, degli abitanti dell'Impero romano

quando era all'apogeo della sua potenza. II censimento del 1871-72

costd al Governo 82,203 lire sterline, e si crede che il presente cen-

simento non sara costato molto di piu. Vi sono in India 18 citta che

hanno piu di centomila abitanti e le case abitate sono 44,059,275,
dando in media sei abitanti per ogni casa o capanna.

Se si distribuisce la popolazione dell'India secondo la religione da

lei professata, si avra con una certa probability il seguente specchietto :
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LA CONTROVERSIA
DI

S. GIROLAMO DEGLI SCHIAVONI

Durante le ultime settimane, in Italia e fuori, si e par-

lato e scritto non poco sulla soluzione data, di comune ac-

cordo tra i Governi austro-ungarico e italiano, alia questione

riguardante I'lstituto di S. Girolamo degli Schiavoni. De' fatti

che diedero occasione alia controversia e del vero significato

dell'accordo diplomatico discorremmo nelle Cose Romane

de' tre precedent! quaderni, fondandoci sempre sopra infor-

mazioni da noi direttamente attinte da fonti autorevolissime.

Se non che, com'era da aspettarsi, la verita da noi e da

altri affermata, appunto perche poco o nulla gradita a chi

aveva ogni interesse politico di occultarla, continue ad essere

falsata, e con tale insistenza e con tanti ricercati sofismi,

che oramai non e piii lecito dubitare del partito preso, di tra-

visare con tutti i mezzi il vero stato delle cose e fuorviare

ad ogni costo la pubblica opinione.

*
*

Fu detto e ripetuto piu volte, e. g., dalla Tribuna l

,
1'or-

gano massirao delpresente ministero Zanardelli-Giolitti, che, in

forza dell'accennato accordo, si era cancellata la Bolla vati-

cana
,
la quale perci6, di comune consenso dell'Austria-

Ungheria e dell' Italia, doveva considerarsi siccome nulla

1 Si vegga nel num. del 17 ottobre 1901, 1'articolo Correzione di

cose e di persone .

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1233. 17 21 ottobre 1901.
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e priva di qualsiasi efflcacia . L'annullamento poi della

Bolla, secondo che afferma la Tribuna, sarebbe state de-

ciso dalle anzidette Potenze per le due seguenti gravissime

ragioni, cioe perche la Bolla sopprimeva, senza il benepla-

cito del Governo italiano, uri'opera di beneficenza esistente

in Roma, e perche con essa si violavano i diritti de' dalmati,

devolvendo arbitrariamente 1'Istituto a beneficio esclusivo dei

croati.

Lasciamo stare la Bolla vaticana che non e mai esistita;

lasciamo pure da banda 1'assurdo diritto che si attribuisce

alPautorita laica dello Stato di cancellare una Bolla papale;

parliamo invece correttamente delle Lettere Apostoliche Sla-

vorum gentem del 1 agosto 1901. Di queste soltanto quisi

tratta, e ad esse sole si riferiscono le accennate censure. Ora

che queste Lettere sieno state cancellate dall'Italia col con-

senso del Governo austro-ungarico, e cosa assolutamente falsa,

la quale, per ripeterla che si faccia, non mutera mai la sua

natura.

Le Lettere Apostoliche Slavorum gentem ,
lo riaffer-

miamo qui con tutta certezza, conservano oggi intatto quello

stesso pieno vigore che avevano quando furono pubblicate.

Esse rimangono ferme, valide, efficaci e saranno puntual-

mente eseguite nel tempo e nel modo voluti dalla Santa Sede.

*
* *

Quanto poi alle due ragioni, assegnate dal Governo ita-

liano e ripetute ed approvate dalla Tribuna per giustificare

il supposto annullamento dell'Atto pontificio, esse dimostrano

che ne il Governo, ne lo scrittore della Tribuna hanno mai

letto il documento da loro impugnato. Se fosse altrimenti,

bisognerebbe dire ch'essi scienteinente e ad occhi aperti ne

hanno pervertito e ne pervertono il signiflcato.

Infatti, la beneficenza praticata dall'Istituto di S. Giro-

laino ' non e stata punto soppressa, ma rimane, nella sua

1 Tale beneficenza, conosciuta sotto il nome di offlcium hospifalitatis,

consisteva, parecchi anni or sono, nell' ospitare gratuitamente per tre
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sostanza, qualc era prima delle anzidette Lettere Apostoliche.

Quindi gli stessi sussidii che negli anni decorsi si elargivano

a certi poveri pellegrini dagli arcipreti del Capitolo, conti-

nuano oggi e continueranno in avvenire ad elargirsi a' me-

desimi pellegrini da' rettori del Collegio. II che risponde

perfettaraente al pensiero del documento pontificio nel san-

cire la regola generale, che ciofe tutti gli oneri, gravanti

per lo passato sull'antico Capitolo, dovranno d'ora in poi

venire assegnati al Collegio: Moderatorum Collegii con-

scientiam oneramus, ut quae omnia antehac a Capitulo fte-

bant, eadem deinceps a Collegio fiant, its quidem exceptis,

quae forte inflectenda ad aequitatem, Nostro tamen consensu,

prudentia suaserit.

*
* *

Nel resto siamo certi, che nessun uomo di senno credera

mai sul serio, che sia venuto meno alTIstituto di S. Giro-

lamo il suo carattere di beneficenza, sol perch6 le sue ren-

dite, le quali finora servivano in gran parte pel manteni-

mento di un Capitolo *, piu nominale che reale, saranno in

awenire, senza punto nuocere al culto divino, consecrate

a beneficio di poveri chierici studiosi, scelti tra quei mede-

simi popoli, pe' quali fu fondato e dotato il detto Istituto.

giorni alcuni poveri pellegrini. Negli anni poi a noi piu vicini e sino

alia recente soppressione del Capitolo, al detto alloggio gratuito era

stato sostituito un sussidio di lire 10. Fra quelli che sono stati cosl be-

neficati dopo questa soppressione, v'ha qnel dalmata Glavinovich, il

quale, arrestato di questi giorni dalla polizia italiana, fu condannato

al carcere, per essere poi espulso dal Regno.
1 II Capitolo si componeva di un arciprete, di sei canonici e di quattro

bcneficiati. Fu istituito nel 1589 da Sistp V, il quale, prevenuto dalla

morte, non ne pote compiere la fondazione. Le sue rendite dunque es-

s^ndosi trovate insufficienti all'onesto sostentamento de' detti sacerdoti,

fu d'uopo cercare ne' tondi dell'Ospizio quel che occorreva, e cosl fn

latto sino a' giorni nostri con indulto apostolico.
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Che anzi ogni uomo di buon giudizio riconoscer leal-

mente che, con quel che ha fatto, il Santo Padre ha gran-

demente nobilitata e resa piu proficua e meglio rispondente

a' bisogni de' tempi modern!, 1'antica benefica opera di S. Gi-

rolamo., Pur conservando in favore di poveri pellegrini gli

accennati sussidii, profitteranno dell'antica beneficenza eletti

giovani, i quali, educati in Roma, sotto la tutela e sotto gli

occhi del Capo supremo della Chiesa, nelle virtu degne del

sacerdozio e nelle sacre discipline, restituendosi in patria,

saranno i maestri, i padri, gli apostoli de' loro confratelli.

Donde segue altresi che, se si 6 provveduto dai due

Governi airamministrazione dell'Istituto secondo il suo ca-

rattere di beneficenza
,

cio non pu6 riguardarsi come una

deroga alle Lettere apostoliche, non essendo altro in realta

che la fedele e scrupolosa applicazione di quello che le me-

desime Lettere avevano gia stabilito ed eloquentemente con-

fermato.

Si avverta inoltre che quanto si 6 decretato di fare ri-

guardo all' Istituto di S. Girolamo degli Schiavoni 6 stato gia

fatto in Roma per la maggior parte degli Istituti delle altre

nazioni, mutati anch'essi dalla Santa Sede in Collegi eccle-

siastici, senza che venisse mai in mente al Governo italiano,

testimone di tali mutazioni, di ingerirsene o di contrastarle.

La vera ragione dunque della singolare opposizione fatta al

Collegio geronimiano potra bensl trovarsi nell' anticlerica-

lismo o irredentismo degli oppositori, ma non mai nel supposto

cambiamento del carattere dell'Istituto.

Quanto poi alia seconda ragione, essa non 6 meno gra-

tuita della prima, ed e, come questa, espressamente contrad-

detta da tutto il testo dell'Atto pontificio. Nonch6 devolvere

1' Istituto a beneficio esclusivo de' croati, nel senso ch'esso

sia lirnitato a quelli della Croazia propriamente detta, le

Lettere Apostoliche espressamente asseriscono, che ad esso
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Istituto possono venire anche gli alunni-sacerdoti della Dal-

in.r/Ja, dell'Istria, della Bosnia ed Erzegovina e del Monte-

negro. Eccone il testo con la particolareggiata menzione delle

diverse dioresi di queste regioni:

Avranno il diritto di maridare sacerdoti, come alunni

in Collegio: 1'Arcivescovo di Zagabria, i Vescovi di Sirmio,

di Segna, di Krizevac di rito greco-unito.

Cosi 1'ArcivesCovo di Zara, i Vescovi di Ragusa, di

Spalato, di Sebenico, di Lesina e di Cattaro.

Cosl i Vescovi di Veglia, di Trieste, di Parenzo.

Cosl 1'Arcivescovo di Vrhbosna, i Vescovi di Mostar,

di Trobigne, di Banjaluka.

Finalmente 1'Arcivescovo di Antivari.

Quei soli giovani sacerdoti saranno esclusi dal beneficio

del Collegio, i quali non sono slavi della famiglia di lingua

croata : quelli stessi cioe, i quali sarebbero stati de iure

esclusi da S. Girolamo degli Schiavoni prima del 1 agosto 1901 .

Anche dunque sotto questo rispetto, le Lettere Apostoliche

del 1 agosto 1901 hanno sapientemente provveduto all' Isti-

tuto di S. Girolamo secondo 1'antico suo carattere .

Che se qualcuno volesse meglio sincerarsi intorno a que-

sto punto, gli bastera gittare un'occhiata ad un' iscrizione che

si legge sopra una carta geografica, dipinta negli anni 1659-

1663, e che si vede tuttora sui muri stessi di S. Girolamo.

Eccola integralmente : Congregatio Nationis Illyricae sicui

inxtituta fuit ab Illyricis ex Dalmatia, Croatia, Bosnia et

Slavonia in urbem confluentibus, ita eorumdem regnorum
nationales tantum vel oriundi, SLAVONICA TAMEN LINGUA

LOQUENTES, iurium ipsorum participes esse debent, ut con-

xtat ex decisione S. Rotae diei X decembris 1655. Ideo

ad evitandas aequivocaliones vel fraudes, haec quatuor regna

finesque eorum delineati fuerunt, ut possint distingui quae

loca includi quaere excludi debeant *.

1 La detta Carta geografica con 1' iscrizione e riprodotta in zinco-
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Da tutto ci6 si par manifesto che, come errano coloro che

censurano le Lettere Apostoliche, supponendo che esse con-

cedano 1' Istituto ad esclusivo beneficio de' croati (s' intende

de' croati della Croazia propriamente detta), cosl errano anco

piu gravemente quelli che tacciano le medesime Lettere di

ingiustizia, perche ritengono che 1' Istituto di S. Girolamo

appartenga esclusivamente a' dalmati.

Un tal diritto esclusivo e una chimera. Esso e contrad-

detto da tutti gli antichi documenti riguardanti la fondazione

del detto Istituto, e non ha altro fondamento di qualche ap-

parenza se non un testo falsato della Bolla con la quale

Niccol6 V, nel 1453, fond6 1' Istituto. Le parole usate dal

Papa Dalmatiae et Slavoniae nationum, furono, nel 1652,

adulterate da un tale Girolamo Patric, e mutate in Dalmatiae

seu Illyricae nationis '. Una conferma splendidissima di co-

testa falsificazione e venuta alia luce mentre scriviamo. Si

e trovato cioe negli Archivii del Vaticano il testo della peti-

zione di quei primitivi Eremiti, a' quali risponde la Bolla di

Niccol6 V. Ora nella petizione si legge chiaramente natio

Dalmatica et Sclavonie, non gi& Dalmatiae seu nationis

Illyricae.

*
* *

Questo documento essendo inedito, volentieri lo comuni-

chiamo a' nostri lettori che saranno i primi ad averne notizia.

Esso 6 del seguente tenore:

Beatissime pater. Cum sit quod in Urbe multi sint hospitaler di-

versarum nationum et natio Dalmatica et Sclavonie careat hospitali de-

voti oratores eiusdem S. V. servuli heremitte cuidam (quidam) de illis

partibus cupiantintuitu pietatis et operis misericordie ducti pro susceptione

pauperum et miserabilium personarum partium earundem unum hospitale

tipia nell'Appendice dello Studio sulla Questions di S. Girolamo degli

Schiavoni, pubblicato dal ch. p. S. IVAN^IC Roma, tip. Capitolina, 1901.
1 Questa falsificazione e apoditticamente dimostrata nel medesimo

Studio, sia col testo fotografico della Bolla, sia con altre testimonialize

(pp. 47-74).
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in ecclesia dirupta i-t discoperta sanrtc marine dr Campo Martio almc

I'rbis sub titulo sant-ti Laun-ntii in Lucina Kcv." 1 ' dni Cardinalis bonon.

cum riusdcm Kcvt'r.'"' dnim'ni Oardinalis consensu et voluntatc construere

et edificare ac ex piis fldolium elomosinis ecclesiam praedictam Concess.

repararc et in eadem hospitale ceteraque necessaria et convenientia cum
dei adiutorio construere et in eadem ecclosia celebrate ac sub titulo et

vocabulo sancti Jeronimi ob patrie sue reverentiam debinc nominarc

Supplicant S. V. devotus orator eiusdem frater Jcronimus de petovia

pauper horeinita et alii dictorum partium heremitte quatinus pro huiusmodi

pietatis officiis peragendis ecclesiam praedictam cuius fructus duorum

florenorum axiri de camera communi extimatione (valorem) annuum
non excc-dunt cum omnibus suis iuribus et pertinentiis quovis modo vacet

et devoluta (sic) affecta etc. existat eisdem perpetuo concedere et signare

misericorditer dig'nemini de gratia special! cum non obstantibus et clau-

sulis opportunis servato iure dicte ecclesie. fiat ut petitur T. Et quia pau-

peres heremitte quod littere desuper conficiende gratis pro deo ubique

expediantur. fiat ubique T. Dat. Rome apnd Sanctum petrum Undecimo

Kal. Maij Anno Septimo '.

Nella questione di S. Girolamo si 6 parlato di lotta fra

Dalmazia e Croazia iiigenerando facdle confusione nella mag-

gioranza del pubblico, poco pratico della etnografia di quci

luoghi. Molti credono che la Dalmazia sia in gran parte abi-

tata da dalmati, i quali in nessun senso sono croati. Invece

mentre la Croazia e abitata da' croati propriamente detti, la

Dalmazia, in grande maggioranza, 6 abitata da slavi della

famiglia di lingua croata. Stando a' dati statistic! piii recenti,

questi raggiungono 1'80
/

della popolazione. Quindi e che

essi hanno ricevuto con gioia e gratitudine 1'Atto pontificio,

siccorne 1'attestano il bellissimo indirizzo del Presidente della

Dieta e i numerosi telegrammi, inviati al Santo Padre, dai

maggiorenti delle citta, de' paesi, delle isole e de' comuni

della Dalmazia. Ant-he il distretto di Zara, una ventina eioe

di villaggi che circondano la citta, hanno inviati simili te-

legrammi *.

1 Archiv. Vaiic. Supplicationum Regent, n. 458, f. 268 e 269.
2

II testo di questi telegrammi e dato nel citato Studio, pp. 206-244 .
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*
* #

Un' ultima osservazione riguardo al primo e principale

falso presupposto di tutti i detrattori delle Lettere Apostoli-

che Slavorum gentem . E egli vero che, con queste Let-

tere, il Santo Padre ha fatto tale mutazione da togliere al-

1' Istituto di S. Girolamo degli Schiavoni il carattere che

aveva prima ch'esse fossero pubblicate? Anche se Leone XIII

avesse ci6 fatto, il suo operate sarebbe incensurabile, poich&

avrebbe egli esercitato un suo diritto in materia strettamente

congiunta ed inerente al suo supremo ministero apostolico*

Ma il testo stesso delle sue Lettere dimostra che tale non e-

il caso, ne 1'intento suo.

Fin dal secolo XVI, come in esse vien riferito, i rettori

dell'Ospizio impetrarono da Clemente VIII la facolta di mu-

tare 1'Ospizio in Collegio ecclesiastico. II loro desiderio pero

non pote allora compiersi. Si compl bensi nel 1790, quando
il Capo di tutta la Chiesa e il Sovrano di Roma, Pio VI, con sua

Chirografo del 27 febbraio, soppresse 1'Ospedale di S. Girolamo

e stabill il vagheggiato Collegio. Di Nostra certa scienza,

cosl scrive Pio VI, e similmente colla pienezza della Nostra

Suprema potesta, ordiniamo... che venga onninamente abo-

lito e soppresso 1'Ospedale... e che, invece e in luogo di detto

Ospedale, debba per 1'educazione dei giovani pur nazionali

erigersi e stabilirsi un particolare Collegio, cui, oltre 1'ap-

plicazione di quelle rendite che erano pel sopprimendo Ospe-

dale destinate, vogliamo e comandiamo che venga unito an-

cora ed applicato 1'intero usufrutto de' beni lasciati da Giorgio-

Giorgicei *.

In tal guisa, secondo le leggi allora vigenti, dal legittima

Sovrano di Roma fu istituito il Collegio Geronimiano. Esso

per6, per diverse ragioni, massime poi a causa de' pertur-

bamenti politici del secolo teste decorso, non ebbe mai florida

1 II testo del Chirografo si legge nel medesimo studio, pp. 176-183.
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esistenza. Fu a diverse riprese chiuso, ed altrettante volte

riaperto, anche sotto gli occhi vigili del Governo italiano.

Nel 1884, esso accoglieva parecchi giovani student! e cosi

contiiiud, senza esser molestato da chicchessia, sino al 22 ot-

tobre dolTanno 1889, quando, esaminato lo state attuale

del Collegio nella sua organizzazione e nella pratica sua at-

tuazione, e riconosciuta la necessita di una totale riforma che

tenesse ronto de' maggiori bisogni della Chiesa e meglio as-

sicurasse la educazione morale e scientifica del candidati al

Sacerdozio
,
la Sacra Visita, presieduta dall'Emo eardinale

Serafino Vannutelli, Protettore dell'Istituto, dichiard sciolto

1'attuale Collegio per ricostituirlo in altra forma con de-

creto die sard emanato in seguito *.

Che cosa dunque ha fatto Leone XIII con le sue Lettere

Apostoliche del 1 agosto 1901 ? La risposta pu6 leggersi nelle

medesime Lettere. Egli dopo aver conferito sull' argomento
con quei Vescovi, i quali vi hanno interesse, ha voluto fare

pel Collegio quello che la Sacra Visita giudic6 necessario.

Desiderando quindi da lunga pezza di vedere fiorente nella

sua Roma il Collegio di S. Girolamo, egli si degnd dargli un

fondamento piii solido e sicuro di quello ch'ebbe ne' passati

tempi: Nos, cosi scrive il Santo Padre, ut Collegium, quod
dudum Romae esse exoptavimus, demum sit eique firmius,

QUAM ELAPSIS AETATiBUS, certiusque fundamentum consti-

tuamus... Collegium Hieronymianum pro Croatica gente,

sub Xostra Auctoritate et tutela, fundamus et constituimus.

Non si tratta dunque di una fondazione del tutto nuova,
si bone di una fondazione oramai piii che secolare, che la

sapienza di Leone XIII ha raffermata e richiamata a novella,

rigogliosa e duratura vita.

*
* *

In tutta questa faccenda, e nell'uso di un nome piuttosto

che di un altro, il Santo Padre non ha avuto n6 poteva avere

* II testo del decreto si legge nel Thesaurus Resolutionum S. C. Con-
cilii. Tom. CLV. Edit. Vaticana, pag. 154.



566 LA CONTROVERSY DI S. GIROLAMO DEGLI SCHIAVONI

mire politiche di sorta alcuna. Come egli stesso afferma, le

sue Lettere sono state da lui pubblicate unicamente a mag-

gior gloria di Dio onnipotente, ad increment della religione,

cattolica, ad onore ed utilita della stessa gente croata a lui

carissirna
,
come tutte le altre genti di qualsivoglia lingua,

che hanno in Roma somiglianti istituti.

Le cose stando cosl, importa poco che gli slavi, fuori della

Croazia propriamente detta, si chiamino o non si chiamino

croati. Se vi fossero dunque alcuni, a'quali, per ragioni po-

litiche, dispiacesse quell' appellative, lo lascino pure : non

per questo saranno essi esclusi dall'aver diritto nel Collegio,

se hanno le condizioni richieste. Sarebbe un gravissimo errore

il confondere una questione di nome, con una questione

di diritto.

Rimane per6 innegabile ,
siccome opportunamente not6

1'autorevole Osservatore Romano i

, che, come gli slavi catto-

lici delle regioni che hanno diritto all' Istituto di S. Giro-

lamo sono generalmente chiamati col nome di croati, e con

questo nome sono pure designati nelle Statistiche ufficiali;

cosi nel Documento pontificio, in un punto di secondaria im-

portanza, pot6 dirsi che il Collegio di S. Girolamo degli Schia-

voni era un Collegio pro gente croatica . Con questo per6,

giova ripeterlo, non si voile obbligar nessuno a chiamarsi o

professarsi politicamente croato, piuttosto che autonomo, ita-

liano o serbo.

Perchfe poi cessino del tutto i malintesi e nessuno trovi

nell' ignoranza una scusa per le proprie o altrui censure,

diamo qui il testo latino dell' importante documento, accom-

pagnandolo con una versione nella nostra lingua volgare.

'Nel num. del 26 settembre 1901.
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QVIBVS

EXTINGVITVR CAPITVLVM ECCLESIAE COLLEGIATAE

8. HIERONYMI ILLYRICORVM

ET COLLEGIVM H1ERONYMIANVM

IN VRBE ERIG1TVR

Slavorum gentem, fidei ac pietatis laude nobilissimam,

qua Decessores Nostri, per aetates omnes complex! simt cari-

tate, eadem Nos prosecuti perpetuo fuiraus inde ab exordio

Pontiflcatus Nostri. Cuius quidem rei etsi praeclaro sunt

argumento quae providenter hue usque egimus in religiosam

eius populi securitatem dignitatemque ;
libet tamen, quoniam

secundissime sese offert occasio, novum addere testimoniura,

quod benevolentiae Nostrae futuris etiarn temporibus indicium

extet ac veluti monimentum.

Fidei namque et christianae caritatis studium, sicut na-

tionibus plerisque omnibus, ita Slavicae quoque id elapsis

temporibus suasit ut, in hac Urbe Nostra catholici nominis

priucipe, institutum aliquod conderent congruisque redditibus

Quella carita onde i nostri antecessori hanno sempre amato la gent

Slava, per fede e pieta nobilissima, 1'abbiamo noi pure del continue

mostrata fin dagl'inizii del Nostro Pontificate. Delia qual cosa quan-

tunque siano chiaro argomento i provvedimenti da noi presi finora per

la religiosa sicurezza e dignita di quel popolo ; tuttavia, giacchfe se ne

offre propizia occasione, vogliamo aggiungere un'altra testimonianza,

che anche nell'awenire rimanga come indizio e monumento della Nostra

benevolenza.

Iniperocche 1'amore della fede e carita cristiana, come a molte altre

nazioni, cosi alia Slava persuase nei tempi passati, di fondare in questa

Nostra Citta, capitale dell'orbe cattolico, un qualche istituto, e fornire
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instruerent, popularibus videlicet excipiendis, qui Apostolo-

rum exuvias veneraturi Romanum iter aggrederentur, quae

quidem instituta Pontificibus Maximis, non auctoritate modo

et consiliis firmare, sed muniflcis praeterea largitionibus .pro-

vehere solemne semper fuit. Id autem, ut par erat, et Slavis

contigit. Nam Hieronymi de Potomnia Ragusinae dioeceseos

aliorumque piorum hominum e Dalmatia et Slavonia preci-

bus obsecundans, Nicolaus V decessor Noster, per Bullam

Piis fidelibus votis, datam die 21 aprilis anni MCDLIII, hospi-

tium in Urbe condidit, quod S. Hieronymi Slavoniorum, dein-

ceps etiam Illyricorum, ex veteri geographica appellatione,

vocatum est; eo nimirum consilio, ut fideles pauperes, e

Dalmatia, Histria, Chroatia, Slavonia, Bosnia et Hercegovina

peregre advenientes exciperentur alerenturque.

Hospitium, pi is catholicorum largitionibus, quas inter me-

moratu digna est quam Catharina Bosniensium regina testa-

mento reliquit, brevi adeo crevit ut, non peregrinis modo ex-

cipiendis, verum etiam aegris curandis, laxatis aedibus, par

esset; quod quidem geminum caritatis opus ut rite recteque

di congrue rendite per accogliere quei pellegrini, che venissero a Roma
a venerare le reliquie degli^Apostoli ;

i quali istituti fu sempre officio

peculiare dei Sommi Pontefici non solo confermare con 1'autorita e col con-

siglio ma ancora promuoverli con munifiche largizioni. Questo, come era

conveniente, avvenne anche per gli Slavi. Imperocche Nicolo V, Nostro-

Predecessore, aderendo alle preghiere di Girolamo di Potomnia, della

diocesi di Ragusa, e di altri uomini pii della Dalmazia e della Slavonia,.

con la Bolla Piis fidelibus votis data il 21 aprile 1453, fondo Tospizio
in Roma, che ebbe il nome di S. Girolamo degli Schiavoni e in seguito-

pure degli Illirici, dall'antico nome geografico; con questo scopo cioe

di ricevere ed alimentare i fedeli poveri di Dalmazia, Istria, Croazia^

Slavonia, Bosnia ed Erzegovina, che venissero come pellegrini.

L'ospizio, per le pie largizioni dei cattolici, tra le quali e degna di

memoria quella lasciata in testamento da Caterina Regina di Bosnia,

in breve crebbe cosl, che pote accogliere, allargata la casa, non sola

i pellegrini, ma curare anche gli infermi; e perche questa duplice opera
di carita procedesse bene e rettamente, la stessa casa fu divisa ia
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perageretur, aedes ipsae bifariatn divisae sunt, altera earurn

parto hospitio adtributa, altera nosocomio.

Quum vero ad supremum Apostolatus officium Sixtus V
evectus esset, is, ob suam in Sanctum Hieronymum pietatom

atque in Chroaticam nationem, ex qua ducebat originem, be-

nevolentiam, primum Hicronyminianum templura, suum olim

titulum, dum in minoribus esset, angustum illud quidem ac

vetustate fatiscens, a fundamentis fere, aere dato, refecit, or-

navit, omni supellectile instruxit
;
turn etiam ad Collegiatae

honorem evexit, addito Capitulo, quod archipresbytero, ca-

nonicis senis quaternisque beneficiariis constaret.

Et sic quidem ad nostra fere tempora Institutum viguit.

- Nunc porro, cum eorumdem temporum adiuncta mutata

sint admodum, ob aucta inter nationes varias commercia,

expeditiora itinera et ampliora ubique ad commeantium

commodum praesidia, vix videtur aliquid adhuc inesse uti-

litatis huiusmodi hospitiis quae praeteritarum aetatum angu-
stiae requirebant. E contra expostulare tempora persentiunt

omnes ut, pravis ubique doctrinis gliscentibus atque hostium

christiani nominis aucto ausu, ea multiplicentur subsidia quae

due, delle quali una fu assegnata all'ospizio, 1'altra all'ospedale. Al-

lorche poi fu elevato Sisto V al supremo ufficio dell' Apostolato, questi

per la sua devozione a S. Girolamo e per la sua benevolenza verso la

nazione croata, ond'era oriundo, anzitutto, essendo oramai angusta o

cadente la chiesa di S. Girolamo', suo titolo quand'era in dignita minore,

a proprie spese fin dalle fondamenta la rifece, I'orno, la fornl d'ogni

suppellettile; ed inoltre la elevo all'onore di Collegiata, aggiungendovi
il Capitolo, che doveva comporsi di un arciprete, di sei cauonici e

quattro beneficiari.

E cosi 1'Istituto si mantenne quasi sino ai nostri tempi. Ora poi,

essendosi mutate di molto le circostanze dei tempi, per i eommerci au-

mentati fra le varie nazioni, per i viaggi piu facili e per le maggiori
comodita in servigio dei viaggiatori, non sembra che offrano piu quasi

nessuna utilita questi Ospizii che dalle angustie dell'eta passate erano ri-

chiesti. Al contrario, divulgate dappertutto prave dottrine e aumentato

1'ardire dei nemici del nome cristiano, tutti sentono essere esigenza dei

tempi che si moltiplichino i sussidii, valevoli a conservare la fede ed a ri.
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et ad tuendara fidera valeant et ad adversariorum conatus, pro

singularum regionum necessitate, retundendos. Ad quern flnem

quum valde conferat ut delecti iuvenes, sacrisordinibus vel iam

initiati vel opportune tempore initiandi, Romae, sub tutela

ac veluti in oculis Summorum Pontificum, ad virtutes sa-

cerdotio dignas sacrasque disciplinas educentur, qui postea,

in patriam remeantes, haustam ex ipso fonte apostolico doctri-

nam cum popularibus quisque suis communicent
; optimum

factu visum est, si antiqua peregrinorum hospitia in eccle-

siastica iuvenum collegia mutarentur. Sic quidem actum de

Romanis plerisque hospitiis ceterarum nationum : sic porro

de Illyricorum Hieronymiano hospitio agi decretum est.

Enimvero hospitii moderatores, iam inde a saeculo XVI,
senserunt quam e re foret si Hieronymianae Slavorum aedes

non eo solum paterent, ut peregrinis receptui essent, verum

etiam ut sacerdotes exciperent sacris disciplinis uberius ex-

colendos solideque pietate imbuendos. Quamobrem, anno

MDXCVIII, a Clemente VIII decessore Nostro facultatem

jam impetraverant, qua Hospitium in ecclesiasticum colle-

battere gli sforzi degli avversarii a seconda delle necessita delle singole re-

gioni. A tal fine tornando assai vantaggioso che scelti giovani gia iniziati

o da iniziarsi a suo tempo agli ordini sacri, si educhino in Roma sotto la

tutela e quasi sotto gli occhi dei Sommi Pontefici, nolle virtu degne del sa-

cerdozio e nelle sacre discipline; i quali, restituendosi in patria, propa-

ghino fra i loro connazionali la dottrina appresa dallo stesso fonte

apostolico; e sembrata ottima cosa, che si mutassero gli antichi ospizii

dei pellegrini in collegi ecclesiastici per i giovani. Cosl invero-fu fatto

per la maggior parte degli ospizii romani delle altre nazioni
;
cosl ora

si e decretato di fare riguardo all'ospizio di S. Girolamo degli Schiavoni.

E veramente i superior! dell'ospizio gi& dal secolo XVI sentirono

quanto importante sarebbe che le case di S. Girolamo degli Schiavoni

fossero aperte, non solo per ricevere i pellegrini ma ancora per accogliere

sacerdoti, destinati ad essere piu ampiamente istruiti negli stadii sacri

e solidamente educati a pieta. Per la qual cosa, nell'anno 1598, gia

avevano impetrata la facolta da Clemente VIII, Nostro Predecessore,

che 1' Ospizio fosse cangiato in Collegio ecclesiastico. Ma alcune difficolta
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verteretur. Verum exortae difficultates quominus res pro

votis expediretur irapediverunt. Binis porro elapsis sae-

culis, negotium agi iterum coepit ;
ita tamen ut, incolumi

peregrinorum hospitio, quae pars aedium xenodochio fuerat

attributa, clericis deinceps destinaretur, redditibus etiam,

qui satis essent, iisdem alendis concessis. Quod quidein con-

silium cuin Pius VI d. n. probasset, Litteris Apostolicis,

datis die XXVH Februarii MDCCXC, Collegium chroaticum

ad S. Hieronymi demum institutum est. Ast, quamvis il-

lustrium virorum studia coeptis hisce faverent, elapso vix

quinquennio, cum publicae perturbationes commorantibus

in Urbe securitatem non darent, Canonicis atque alumnis

Roma abeuntibus, Collegium intercidit. Restituta post-

modum pace, de restituendo etiam Collegio denuo ac sae-

pius deliberatum est : idque demum cessit anno MDCCCLXIV,
quum nempe iuvenes aliquot, qui philosophicis ac theolo-

gicis disciplinis darent operam, in Hieronymianas aedes

excepti sunt, eorurnque coetus a SS. Cyrillo et Methodic,
Slavorum patronis, vocatus est. Attamen nee instituti huius

sorte impedirono che si effettuasse il vagheggiato discgno. Trascorsi

poi due secoli, di nuovo s' incomincio a trattare il negozio, in maniera

pero, che, lasciato intatto 1'ospizio dei pellegrini, la parte di casa ri

servata per gli ammalati fosse in seguito destinata pe' chierici, con

la concessione eziandio di rendite sufficienti pel loro mantenimento.

II qual consiglio, essendo stato approvato da Pio VI, Nostro Predecessore,

con Lettere Apostoliche, date il 27 febbraio 1790, fu infine istituito in

S. Girolamo il Collegio per le genti di lingua croata. Ma quantunque

questi primi passi avessero incontrato il favore di uomini illustri, appena

passati cinque anni, a causa dei perturbamenti pubblici, che non davano

sicurezza ai dimoranti in Roma, se ne andarono via da Roma i Canonic!

e gli alunni e il Collegio venne meno. Di poi, restituita la pace, si

tratt6 nuovamente e spesse volte di ristabilire anche il Collegio ;
e ci6

finalmente si attuo nell'anno 1864, quando alcuni giovani furono ricevuti

nolle case di S. Girolamo, perche si dedicassero agli studii filosofici e

teologici, e il loro collegio fu chiamato dai SS. Cirillo e Metodio, pa-

troni degli Slavi. Senonche neppure questo istituto si mantenne oltre
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usus ultra septennium constitit: anno siquidem MDCCCLXXI
sublatura est. Neque demura feliciorem exitum habuit quod
iterum anno MDCCCLXXXIV Collegium fundatum fuit, unis

videlicet sacerdotibus destinatum, scientia penitius ac pietate

excolendis.

Cuius quidem perficiendi consilii difficultas eo potior fuit,

quod in Slavorum aedibus ad Hieronymi alius iampridem
coetus iure legitimo obtineret, canonicorum scilicet, qui, ut

superius relatum est, a Sixto V, per Constitutionem Sapien-

tiam Sanctorum
,
datam kalendis augusti MDLXXXIX, insti-

tutus fuerat.

Nam, Sixto morte intercepto, institutum ab eo Hierony-

mianum Capitulum exiguos vix habuit redditus, qui ad vitara

honeste alendam nequaquam sufficerent: quare iterum ite-

rumque oportuit ut, Apostolicis indultis adhibitis, ex Hospitii

fundis quaererentur, quae in Canonicorum victum diribe-

rentur. Hinc imminuta Hospitii res, sublataque potestas re-

stituti saepe adolescentium vel Sacerdotum Collegii servandi.

Nos igitur ut Collegium, quo dudum Romae esse exopta-

sette anni; poiche 1'anno 1871 fu soppresso. Ne finalmente ebbe successo

pin felice il Collegio che fu di nuovo fondato nel 1884, e destinato ad

una piu solida istruzione nella scienza e nella pieta dei soli sacerdoti.

La precipua difficolti di dare stabile assetto a questo disegno na-

sceva dal fatto che gi& prima un altro istituto, di canonici cioe, s'era

costituito con legittimo diritto nelle case degli Slavi di S. Girolamo, il

quale istituto, come s'e detto sopra, fu istituito da Sisto V colla Costi-

tuzione Sapientiam Sanctorum data il primo agosto 1589.

Imperocche non avendo potuto Sisto V perche prevenuto dalla morte,

compiere la dotazione del Capitolo, le rendite di questo erano talmente

esigue che non bastavano all'onesto sostentamento dei canonici
; per la

qual cosa nuovamente fu d'uopo, usando gl'indulti Apostolici, cavare dai

fondi dell'Ospizio quello che doveva servire al vitto dei Canonici. Da
cio avveniva una continua diminuzione di rendite nell'Ospizio, e quindi

1'impotenza di mantenere in vita il piu volte riaperto collegio di giovani

o di Sacerdoti.

Volendo adunque che il Collegio da lunga pezza da Noi desiderato
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vinius, deraum sit eique flrraius, quam elapsis aetatibus, cer-

tiusque fundamentum constituaraus, collatis consiliis cum

gentis Chroaticae Episcopis, quorum intererat, ad maiorem

Omnipotentis Dei gloriam, ad catholicae religionis incremen-

tum, ad dilectissiraae Nobis oiusdem gentis dec-us et utilitatem,

Constitutionibus decessorum Nostrorum Nicolai V et Sixti V
auctoritate Apostolica derogantes : Hospitium S. Hieronymi
nee non Capitulum collegiatae ecclesiae eiusdem S. Hieronymi,

quod hue usque Illyricorum vocatum est, hisce Nostris lit-

teris supprimimus et suppressa declaramus. Volumus interea

ut Canonici, quibus aliter per peculiare indultum provisum

nondum est quique adhuc in templo sacris dant operam, quid-

quid, praebendae titulo, accipere ante hoc tempus solebant,

accipere in posterum pergant, donee ratione alia provide-

buntur. Loco vero Hospitii et Capituli praedictorum, Colle-

gium Hieronymianum pro Chroatica gente, sub Nostra Aucto-

ritate et tutela, fundamus et constituimus
; eidemque sic a

Nobis fundato et constituto bona universa et quoscumque

redditus, nomina et census ad praedictum Hospitium et Ca-

sia una buona volta costituito ed abbia un piu solido e sicuro fonda-

mento di quello ch'ebbe per lo passato, dopo aver conferito sull'argo-

mento con quei Vescovi della gente di lingua croata, che ci avevano

intoresse, derogando con autoriti Apostolica alle Costituzioni dei Nostri

Predecessor! Nicolo V e Sisto V, a maggior gloria di Dio Onnipotente,

ad incremento della religione cattolica, ad onore ed utilita della stessa

gente a Noi carisstma, con queste Nostre lettere, sopprimiamo e dichia-

riamo soppressi 1'Ospizio di S. Girolamo nonche il Capitolo della Chiesa

Collegiata dello stesso S. Girolamo, che si chiamd sinora degli Schiavoni.

Vogliamo frattanto, che i Canonici, ai quali non ancora s'e. provveduto
altrimenti con indulto peculiare, e che funzionano tuttora nella Chiesa,

proseguono a percepire tutto ci6 che a titolo di prebenda solevano ricevere

prima di questo tempo, sino a tanto che non saranno provveduti in altro

modo. In luogo poi dell'Ospizio e del Collegio predetti, fondiamo e stabi-

liamo il Collegio di S. Girolamo per la gente croata, sotto la Nostra Auto-

rita e tutela; e allo stesso, cosl da noi fondato e stabilito, diamo o

Serve XVIII, vol. IV, fasc. 1233. 18 21 ottobre 1901.
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pitulum quomodolibet pertinentia in perpetuum damus et at-

tribuimus. Ea tamen dandi attribuendi lex esto, ut Capituli

etiam obligationes, turn quoad divini Officil recitationem,

turn quoad Sacra ex piorum fundatorum voluntate statis die-

bus pqragenda, totum denique divinum cultum in templo

Hieronymiano persolvendum, ad Collegium eiusdemque mo-

deratores illico transferantur
; quorum propterea moderato-

rum conscientiam oneramus, ut quae omnia antehac a Capi-

tulo flebant, eadem deinceps a Collegio fiant, iis quidem

exceptis, quae forte inflectenda ad aequitatem, Nostro tamen

consensu, prudentia suaserit.

Quo vero in tanti momenti re rite recteque procedatur,

leges, quae subscribuntur, Collegio regundo moderando edi-

mus. Cetera, quae vel pietatis officia, vel rationem studio -

rum, vel domesticam disciplinam et ordinem diurnum speo

tant, Cardinal! Collegii Patrono statuenda permittimus.

attribuiamo iu perpetuo tutti i beni, tutte le rendite, i titoli e i censi.

Ma questo nostro dare e attribuire sia legato a questa condizione, che

vengano d'ora innanzi trasferiti nel Collegio e ne' suoi superiori anche

gli obblighi del Capitolo, cosl riguardo alle sacre funzioni da farsi, per

volonta dei pii fondatori, nei giorni stabiliti, come rispetto alia recita

del divino Officio, e a tutto in fine il culto divino da farsi nella Chiesa

di S. Girolamo
;
ed obblighiamo percio in coscienza i superiori a far si

che, tutto quello che soleva farsi innanzi dal Capitolo, si faccia in

seguito dal Collegio, eccetto per6 quello che forse la prudenza consi-

gliasse di mitigare secondo 1'equita, pero col Nostro consenso.

Affinche poi in cose di tanto momento si proceda rettamente pub-

blichiamo gli statuti che seguono, per il regime e la direzione del Colle-

gio. Le altre cose riguardanti o i doveri di pieta, o gli studi o la di-

sciplina domestica o 1'orario, le lasciamo stabilire dal Cardinal Protettore

del Collegio.
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LEGES COLLEGII HIERONYMIANI PRO CHROATICA

GENTE IN VRBE.

I. Hieronymianum Collegium modo quidem sacerdotibus

aluranis excipiendis pateat, qui ortu ac sermone ad chroa-

ticam gentem pertineant quique, studiorum curriculo, in dioe-

cesano serainario vel in Lyceo aliquo theologico, exacto, idonei

censeantur ad ampliora studia pontificii praesertim iuris turn

tiam ceterarum sacrarum disciplinarum, prouti suus cui-

que Episcopus designarit.

Ut vero primum per terapus auctosque proventus licebit,

adolescentibus patere volumus, qui sacerdotium suscepturi,

disciplinis sacris dent operara.

n. Collegii unus e S. R. E. Cardinalibus Patronus esto,

quern Pontifex Maximus destiaabit.

HI. Collegio raoderando tres praeerunt delecti viri, pru-

dentia vitaeque integritate spectati.

STATUTI DEL COLLEGIO DI S. GIROLAMO

PER LA GENTE DI LINGUA CROATA IN ROMA.

I. Nel Collegio di S. Girolamo si ricevano per ora come alunni

solamente Sacerdoti, i quali appartengano alia gente Croata per nascita

e lingua e che, finito il corso degli studi nel seminario diocesano o in

qualche liceo teologico, si trovino idonei a studi superior! specie di diritto

canonico ed anche delle altre discipline sacre, come ad ognuno sara

designate dal proprio Vescovo.

Come prima saranno aumentate le rendite, vogliamo che sia aperto

ai giovani, che dovendo ascendere al sacerdozio, attendono alle sacre

discipline.

II. Sara Protettore del Collegio uno dei Cardinal! di S. R. C.

il quale verra destinato dal Papa.
III. Al governo del Collegio presiederanno tre uomini scelti,

chiari per prudenza e integrita di vita.
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Horum alter, Rectoris titulo, suprema in Collegio auctori-

tate potietur ; alter, rectoris vice, quae ille mandarit, curabit

reique econonomicae administrandae praeerit ;
tertius magi-

sterio spiritus fungetur, eique demandabitur cura Hierony-

miani templi sacrasque in eo caeremonias omnes ordinandu

IV. Rectorem eligendi Surami Pontificis ius esto, nulla

originis vel patriae ratione habita.

Alterum vero a Rectore et conscientiae magistrum Car-

dinalis Patronus nominet, audito Rectore.

V. Praeter habitationem et victum aliaque ad vitae

usum necessaria, Rector tria millia libellarum italicarum

quotannis a Collegio accipiet; vicerector vero et conscien-

tiae moderator mille et octingentas.

VI. lidem titulo Canonicorum ad honorem Collegiatae

ecclesiae S. Hieronymi fruantur
;
ita tamen ut eodem careant

statim ac munere amoti fuerint vel quod officio desint vel

gravibus aliis de causis.

VII. Patrimonii totius administratio penes Consilium in

id designatum erit. Consilium vero quinque viris constabit;

Uno di loro avra la suprema autorita in Collegio, col titolo di Rettore$

un altro, col titolo di vice-Rettore, avra cura di far eseguire quello che-

il Rettore comandera, e presiederii aH'ainministrazione economica
;
un

terzo sara direttore spirituale, e a lui sara affidata la cura della Chiesa

di S. Girolamo e di regolare tutte le funzioni sacre.

IV. La scelta del Rettore sara fatta dal Sommo Pontefice senza

riguardo ne d'origine ne di patria. II Cardinale Protettore, udito il Ret-

tore, nomini poi un altro a vice-rettore e il maestro di spiritq.

V. II Rettore, oltre 1'abitazione e il vitto e 1'altre cose neces-

sarie alia vita, avra ogni anno dal Collegio tre mila lire italiane : il vi-

ce-rettore poi e il maestro di spirito mille e ottocento.

VI. Gli stessi avranno il titolo di Canonici onorari della Col-

legiata Chiesa di S. Girolamo, in modo pero, che lo perdano subito

appena vengano rimossi dall'iifficio, o perche manchino al loro ufficia

o per altre gravi ragioni.

VII. L'amministrazione di tutto il Patrimonio sara presso il Con-

siglio a cio designate. II Consiglio poi constera di cinque uomini, cio6
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id est Collegii Rectore, qui et praeses erit, aliisque duobus

moderatoribus, duobua praeterea a Cardinal! Patrono electis.

VIII. Sacerdotes aluranos in Collegium cooptandi ins

omne Cardinalis Patroni esto. Nullus autera cooptetur nisi

praestanti ingenio integrisque raoribus et ab Episcopo Or-

dinario propositus et commendatus. Eiusdem porro Cardina-

lis Patroni alumnos dimittendi potestas erit, si quern, mo-

deratoribus auditis, disciplinae impatientem vel legum imme-

naorem cognorit.

IX. Sacerdotes alumnos in Collegium mittendi ius ha-

beant : Archiepiscopus Zagrabiensis, Episcopi Sirmiensis, Se-

niensis et Crisiensis, graeci ritus unitorum.

Item Archiepiscopus ladertinus
; Episcopi Rhagusinus, Spa-

latensis, Sebenicensis, Pharensis et Catharensis.

Item Episcopi Veglensis, Tergestinus, Parentinus.

Item Archiepiscopus Vrhbosnensis ; Episcopi Mandetriensis,

Tribuniensis, Banialucensis.

Postremo Archiepiscopus Antibarensis.

del Rettore del Collegio, il quale sara pure presidente, e degli altri due

superior! ;
iuoltre di due, scelti dal Cardinal Protettore.

VIII. II diritto di ricevere in Collegio i Sacerdoti-alunni sara tutto

del Cardinal Protettore. Nessuno poi venga ammesso se non sia di sve-

gliato ingegno, d'iutegri costumi e proposto e raccomandato dal Vescovo

Ordinario.

Sara pure diritto dello stesso Cardiiiale Protettore mandar via gli

alunni, se, dopo uditi i superiori, ne trovera qualcuno che non si senta

d'osservare la disciplina o di fatto non osservi le regole.

IX. Avranno il diritto di mandar sacerdoti come alunni in Col-

legio: 1'Arcivescovo di Zagabria, e i Vescovi di Sirmio, di Segna, di

Kri/evac di rito greco-unito.

Cos! 1'Arcivescovo di Zara, i Vescovi di Kagusa, di Spalato, di Se-

benico, di Lesina e di Cattaro.

Cosl i Vescovi di Veglia, di Trieste, di Parenzo.

Cosl 1'Arcivescovo di Vrhbosna, i Vescovi di Mostar, di Trebigna e

di Banjaluka.

Finalmente 1'Arcivescovo di Antivari.
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X. Tot in Collegium alumni cooptentur, quot ex insti-

tuti reditibus ali queant. In cooptandis vero sic dioecesium

singularum amplitudinis ac necessitatis ratio habeant, ut nulla

prae alia potiore iure frui videatur.

XL Alumni triennio vel saltern biennio in Collegio ma-

nebunt, iisque disciplinis operam dabunt, quarum peritia, Or-

dinarii iudicio, utiliores dioecesi suae eveniant.

Episcopis Croatiae, in quorum dioecesibus palaeoslavicae

linguae in sacra liturgia est usus, ius manet integrum sacer-

dotibus, quos Romam mittunt, iniungendi ut palaeoslavice

discant litterasque glagoliticas probe norint.

Haec de Collegio Hieronymiano Chroaticae gentis in

Urbe statuimus, decernimus. Restat, ut sacerdotes alumni in

illud cooptandi delatum a Deo beneficium pro merito aesti-

ment et virtutum scientiaeque adipiscendae studio spem No-

stram suorumque Episcoporum cumulate impleant.

Volumus presentes litteras flrmas, validas et efficaces

existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri

X. Siano ricevuti in Collegio tanti alunni quanti possono essere

mantenuti colle rendite dell'Istituto. Nel ricevere poi si abbia riguardo

all'ampifczza, e alia necessity delle singole diocesi, in maniera che non

sembri che 1'una abbia piu diritto che 1'altra.

XI. Gli alunni rimarranno in collegio per tre anni o almeno per

due, e si dedicheranno a quelle discipline colle quali, a giudizio dell'Or-

dinario, possono rendersi piu utili alia diocesi.

Ai Vescovi della Croazia, nelle cui diocesi si fa uso, nella sacra li-

turgia, della lingua vetero-slavica, rimane integro il dritto di comandare

ai Sacerdoti, che mandano a Roma, di studiare la lingua vetero-slavica

e d'apprendere bene le lettere glagolitiche.

Queste cose stabiliamo e ordiniamo circa il Collegio di S. Girolamo

della gente di lingua Croata in Roma.

Resta che i Sacerdoti-alunni che vi saranno ricevuti tengano nel de-

bito conto il benefizio da Dio loro impartito, e adoperandosi all'acquisto

delle virtu e della scienza, coronino di buon successo la speranza Nostra

e dei loro Vescovi.

Vogliamo che le present! lettere siano e rimangano ferme, valide,

efficaci, e ottengano i loro pieni ed integri effetti, e siano osservate in
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atquc obtinore, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit

in omnibus et per omnia plenissime suffragari ; sicque in

praemissis per quoscumque iudices ordinaries et delegates

iudicari atque definiri debere, atque irritum et inane si secus

super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-

ranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Can-

cellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo,

aliisque Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, cete-

risque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris, die

I Augusti MCMI, Pontificatus Nostri anno vicesimo quarto.

ALOIS. CARD. MACCHI.

tutto e per tutto fedelmente da quelli ai quali appartiene e apparterra

in future
;
e che cosl e non altrimenti si giudichi e definisca nelle cose

premesse da qualunque giudice ordinario e delegate ;
e dichiariamo nullo

e di nessun valore tutto ci6 da qualunque autorita, scientemente o igno-

ranteraente, fosse attentato in contrario. Nonostante la regola Nostra e

della Cancelleria Apostolica de jure quaesito non tollendo e altre

Costituzioni e ordmazioni Apostoliche ecc.

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto 1'anello del Pescatore, di

1 Agosto 1901 anno ventesimoquarto del Nostro Pontificate.

LUIGI CARD. MACCHI.



L'ARUSPICINA ETRUSCO-BABILONESE

E LA PROVENIENZA DEGLI ETRUSCHI BALL'ASIA MINORE

Dagli ultirai decennii del passato secolo e particolarmente

dall' anno 1899 a questo che prossimo al suo tramonto,

le antiche tradizioni italiche rinverdivano inaspettatamente,

la merc6 de' nuovi scavi in Italia e soprattutto nel Foro Ro-

mano, e in Grecia nell'isola di Greta. La scoperta della

tomba di Romolo e dei due superbi Palazzi di Cnossos e di

Phaest6s dell'epoca micenea, porsero 1'occasione di meglio

studiare le origini di Roma e delle sue credenze, alia luce

de' monumenti figurati cretesi teste illustrati dal dotto e for-

tunato loro scopritore, Arturo Evans. In un nostro lavoro 4
ri-

ferimmo quel ch'egli scrive dell'identico culto delle pietre e

degli alberi nel Lazio, in Greta e in Arcadia, e come 1'in-

troduzione di siffatte credenze fra noi, debba rapportarsi agli

Enotri, cioe dire a' Pelasgi dell'Italia meridionale. E qui mette

bene ricordar 1'opinione di certi giovani archeologi e di qual-

che erudito, i quali alle costruzioni delle citta pelasgiche del

Lazio, non concedono se non il IV o il V secolo a. G. C., e

per autori o costruttori danno loro i Romani.

II ch. archeologo napoletano Giulio De Petra, cosi risponde

a cotesti neocritici : E vero che la cronologia delle costru-

zioni ciclopiche si e voluto farla discendere sino al tempo
delle colonie latine e delle citta sannitiche

;
ma e vero al-

tresl che niuna seria obbiezione pu6 farsi a chi pensi che i

1 Cf. Civ. Catt., Set. XVIII. Vol. II. Quad. 1224, 15 giugno 1901.
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ri, a cui la tradizione attribuisce quelle opore straor-

dinarie, le abbiano costruite in Italia, come gia in Grecia e

nell'isola di Greta
;
che quella gente, sbarcata sulle coste

del Jonio, sia risalita per la Basilicata, il Sannio, 1'Abruzzo

Aquilano, il Lazio, e all' ultimo si sia confusa nella Toscana

con gli Etruschi o Tirreni
;
e che essendo padrona d'una

tecnica ignorata dai neolitici possessor! del suolo, e dagli

Arii che vi discendevano dalle Alpi, abbia nel suo cammino

create le mirabili fortiflcazioni, che furono poi utilizzate dalle

citta dei tempi storici l
. Quanto qui afferma il De Petra

in poche parole, e stato distesamente discusso e provato

da noi in un'opera in tre volumi, de' quali il 1 fu pubbli-

cato nel 1894, e gli altri due si stanno ora stampando nella

tipografia de' RR. Lincei.

Vero e similmente per quel che spetta all'eta della Stela

del Foro, che oggidl gli stessi Tedeschi affermano non v'es-

sere veruna ragione che vieti di farla risalire al VI secolo

a. G. C. 2
.

D' un'altra tradizione intendiamo oggi rintracciare 1'ori-

gine e vedere per che via siasi potuta introdurre dalla lontana

Caldea in Italia, in Etruria cioe dapprima e poscia in Roma,
ed e questa la Divinazione per 1' ispezione del fegato, parte

della Haruspicina o Extispicina. Conosciamo il molto che

si e scritto da valenti autori intorno la divinazione de' Cal-

dei, de' Greci, degli Etruschi e de'Romani, e se ne possono leg-

gere i nomi e le opinioni loro nell'Opera in IV volumi, del

Bouche Leclercq : Histoire de la Divination dans Vantiquitt,

1879-1882, e negli articoli dello stesso, nel Dictionnaire des

Antiquitds grecques et romaines. Ma la nostra questione non

' GIULIO DE PETRA. Aufidena, Scavi e Topografia, Estratto dal-

rArchiv. storico per le Prov. Napolet. Anno XXVI fasc. Ill, p. 4 del-

1' Estratto.

* 0. KELLER, Ueber das Romulusgrab, die aelteste Foruminschrift

und die beiden Loetven, nelle Jahreshefte des Oesterreich. Arch. Institute,

1901, p. 47 segg. R. THURNEYSEN, Vermuthungen zur Jouxmenta-

intchrift, nel Rhein. Museum LVI, 1901, p. 161 segg.
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e altrimenti della natura e delle varie specie di divinazione,

si solamente di quella che dicesi la piu antica di tutte, la

Hepatossopia, 'Hrca-coaxoTua, Jecinoris inspectio, Haruspi-
cina. Che nelle ostie o vittime la prima cosa che 1'aruspice

osservasse era il fegato, e risaputo
l

. II che di leggeri s'in-

tende dall' importanza che si attribuiva a questo viscere

nelle religion! antiche, le quali usavano la divinazione. Esso

infatti era considerate come la sede dell'anima, della vita,

degli affetti e precipuamente dell'amore, dell' ira e del do-

lore 2
. Cerebrum, cor, pulmones, iecur: haec enim sunt

domicilia vitae
,
cosl Tullio 3

. Ogni sua parte aveva proprii

nomi, quali mensa, focus, canistrum, auriga, caput, porta,

corrispondenti a quelli de'Greci: Tpaue^a, iaxc'a, xaveov, fyioyos,

TtuXai 4
. Se non che la parte superiore del fegato, di forma

gibbosa e rotonda che dicevasi caput extorum, era tutta la

importanza nelle diligenti osservazioni degli aruspici, peroc-

che da lei principalmente stimavano predirsi le cose future.

Caput jecoris, dice Cicerone, si non est inventum, nihil

putant accidere posse tristius 5
. Di che conseguita essersi

dagli aruspici ritenuto il fegato quale templum, intorno al

quale si esercitava 1'arte loro divinatoria.

II fegato della vittima, che presso gli aruspici etruschi

era diviso in un certo numero di parti, ciascuna delle quali

era denominata da una divinita, (v. Fig. I e II) perciocche

1 Cf PLIN. H. N. XI, 37. ARTEMIDOR. II, c. 69. HESYCH. :

"Poxa ispa., T<X ^TOXTOOXOTOX.
2 Vedi gli esempii ne' poeti greet citati dal Thesaur. L. G. p, 183

S. V. VJTOCp.

8 De nat. deor. 1, 35.

4 Cf. STIEDA, Anatomisch-archtiologische Studien, Wiesbaden, 1901;

citato dal BOISSIER : ^fote sur un nouveau document babylonien se rap-

portant a V extispicine, Gen&ve, 1901 ; e dal MILANI: Mundus e Templum,
nei Rendic. della R. Accad. d. Lincei, Vol. X, fasc. 5., 1901; il quale
fa notare che lo studio dello STIEDA sul Templum di Piacenza e sul

babilonese, somiglianti al fegato di pecora, e solamente anatomico e

non tratta della parte religiosa.
5 Cic. II, De Divin. 13.
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in esse erano scritti i loro decreti, e tutto il viscere era per

loro un templum orientate
;
anche nella disciplina augurale

de' Babilonesi il lobo principale di esso era diviso in parecchie

caselle, ovvero celle, dove si credevano inscritti i presagi.

Fig. I. Templum in bronzo, di Piacenza.

Fig. II. Lo stesso in prospettiva.

Le rappresentazioni che abbiamo finora di questa specie di

templum, sono in argilla, in bronzo e in alabastro. II primo.

trovato nella Caldea, fu illustrate dal valoroso assiriologo e mio

carissimo araico, Alfredo Boissier 4

(v. Fig. Ill e IV). II se-

1 ALFRED BOISSIER. Note sur un document babylonien se rapportanf
a I' extispicine. Gen6ve, 1899.
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condo templum fittile babilonese scoperto a Hillah ed ora con-

servato nel Museo Britannico, ha la forma del fegato di

montone, secondo il Boissier *

(v. Fig. V e VI). Per 1'eta il

medesimo scrive: Je m'abstiens depre'ciser, rien n'dtantplus

vague.que lex dates attributes a des monuments de ce gen-

re (o. c.). II templum di Piacenza 6 in bronzo e fu scoperto

nel 1877. (Fig. I. II). II Deecke I'illustr6 in due monografie;

una nel 1880, fasc. IV delle sue Etruskische Forschungen;

Faccia A

Fig. III. Templum fittile babilonese in forma di fegato.

II n. I indica il caput extorum; il n. II la vescichetta biliare.

1 Note sur un nouveau document babylonien se rapportant a I'exti-

spicine, Geneve, 1901.
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Fig. IV.

1'altra: Nachtrag zum Templum von Piacenza, nel 1882

nelle stesse Etrusk. Forschung. Quello di Volterra e in ala-

bastro e consiste in un'urna del Museo di Volterra, segnalata

al Deecke dal Korte
; sopra essa si vede un personaggio che

tiene nella mano sinistra un oggetto somigliante al templum
di Piacenza.

Premesse queste utili nozioni intorno la materia della

questione, passiamo alTesame della cronologia e della gente

che introdusse in Italia 1'aruspicina. II Milani (o. c.) senza

ambagi dichiara : La patria del mundus e del templum non

da cercare dunque fra gli Italici, ne fra gli Etruschi e
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A (faccia anteriore)

Fig. V. Parte d'un modello di fegato di bove in creta

ora nel British Museum, da una fotografia.

B (faccia posteriore)

Fig. VI. Dello stesso da una fotografia.
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ncmmcno in Grecia od a Greta, ma nella Caldea, e, come

|o credo fermamente, anche piu in la, oltre 1' Elam, forse

nel bacino del Tarim, la presuraibile culla degli Hetei o

Kusciti. In nota scrive: Mi richiamo al cilindretto babi-

lonese di New- York, n. 395 da cui rilevasi 1'origine Kassita

o Kuscita di Sutekh
; (cfr. St. e Mat. I, p. 41, 1). A p. 41

di questi Studi e Materiali dice: L'origine asiatica, anzi

Kassita (Kassu) di Sutekh 6 ora dimostrata anche dall'inscr.

del cilindretto babiloneso del Museo di New-York, n. 391, co-

rnunicato dal Sayce in Academy 1895 II p. 189.

Se non possiamo dissentire dal Milani che la patria del

templum, nell' Aruspicina, sia la Caldea e pero di origine

millenaria, neghiamo per6 che sia dimostrata 1'origine kassita

di Sutekh, daH'iscrizione del cilindretto babilonese comuni-

cato dal Sayce, perciocch^ la costui opinione fu gia discussa

e confutata da noi '. Ma sia della patria come dell'alta anti-

chita della divinazione, non v'e contrasto, ammettendosi da

tutti nella Caldea. Quello ch'6 in questione e che il Milani

non dice perch6 non intendeva trattarne, non e altrimenti

se gli Italici, gli Etruschi, i Greci o i Cretesi sieno gl' in-

ventori o primi cultori dell' Aruspicina, ma che non essendo

essi tali, si solamente i Caldei, trovare una spiegazione del

come e del quando cotesta arte dalla Caldea si propagasse

6 si stabilisse in Grecia, a Greta e in Italia, massimamente

nell'Etruria e dagli Etruschi s' insegnasse a' Romani. Non

conoscendo che la spiegazione sia stata flnora data da altri,

non sara temerario che la tentiamo noi in virtu della teorica

che propugniamo da tanti anni, dell'identita cio6 fra Pelasgi

ed Hethei e delle loro migrazioni nelle isole dell' Egeo, in

Grecia e in Italia.

E primieramente, sappiamo che i Babilonesi ed i Caldei

come di pari, gli Egizii, furono popoli sedentarii e non pen-

sarouo mai di andar in cerca d'altre terre, content! di quanto

abbondevolmente fornivano loro del bisognevole alia vita, a

1 DE CARA, Civ. Catt. Gli Hethei-Pelasgi nelle Isole dell'Egeo-Creta.
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quelli 1'Eufrate e il Tigri, a quest! il Nilo, del quale fu detto

che 1'Egitto era un dono. Acciocchk dunque la divinazione

caldea potesse propagarsi nell'Asia Minore e di cola nell'Egeo >

in Grecia e in Italia, 6 d'uopo investigare quali popoli stessero

di mezzo fra 1'Asia Minore e la Caldea, o ch'e il medesimo,

quali furono le genti ch'ebbero per confine 1'Eufrate. Ora 6

storicamente certo che nell'eta piii lontana, questo flume se-

parava le popolazioni hethee di Oriente, dalla nazione caldea

e babilonese. E in effetto, sulla riva destra del gran fiume

sorgeva Karkhamish, la quale fino al 717 a. G. C., fu la citta.

capitale degli Hethei, mentre Kadesh sull'Oronte, fu la se-

conda dalla parte di Occidente. La divinazione caldea dunque,

sia per la vicinanza delle due genti, e sia per la comune

origine loro khamitica, non poteva avere per primo tramite

alia sua diffusione che gli Hethei-Pelasgi, popoli migratori

da stirpe, eOvo? TcoXurcXavov. A costoro infatti, primi possessor!

e cultori della divinazione caldea, se ne deve attribuire la

propagazione per tutta 1'Asia Minore. II che si fa manifesto

altresi dalla ragione etnografica de' popoli asiani, presso i

quali la divinazione fu usata ab antico, ed erano hethei-pe-

lasgici o loro affini. Non intendo peraltro dimostrare qui questa

parentela perciocch6 ne scrissi gik nel mio 1 volume degli

Hethei-Pelasgi.

II Boissier riferendo, in generale, le opinioni de' dotti, ri-

petute finora tante volte suir origine della divinazione caldea

ed etrusca, osserva, che se si ammette la venuta degli Etru-

schi dall'Asia Minore, ci6 che non 6 ancor provato, sono

essi che avrebbero introdotta in Occidente 1'aruspicina dei

Caldei, e la Caldea sarebbe, senz'altro, la culla di quest'arte:

II ressort de la comparaison de notre document babylonien

avec les deux monuments Mrusques, que I'examen des en-

trailles et spdcialement I'Tigpatoscopie etait pratiquee sur

une grande echelle, soit en Orient, soit chez les anciens

peuples de I'ltalie; que si Von admet que les Etrusque sont

venus d'Asie-Mineure, ce qui n'est point encore proure, ce

sont eux qui I'ont introduite. en Occident et que c'est Men
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n' ///'// faut placer le berceau de cette science

(o. c. p. 4) . L'autore nondimeno confessa che i riscontri

f'ra le pratiche divinatorie degli Etruschi e quelle de' Babi-

lonesi sono indubitate e chiare, e tendono sempre piii ad

essere confermate (o. c.). Non fa mestieri ripetere qui gli

argomenti d'ogni genere, onde il Dennis *, fra gli altri, di-

fende 1'origine lidia, o piuttosto asiatica, degli Etruschi, gia

asserita da Erodoto 2
,
n6 quelli proposti e propugnati da noi

nel 1 volume degli Hethei-Pelasgi
8

;
stantechfe la scoperta

de' due tewiplum babilonesi e de' due etruschi, donde si fa

cospicua 1' identita dell'aruspicina de' due popoli, e un altro

argomento incontrastabile della venuta degli Etruschi in Italia

dall'Asia Minore, dove la introdussero movendo dapprima
dalle loro contrade a' confini della Caldea, quando erano noti

soltanto col nome di Hethei; e dall'Asia la portarono seco

nelle loro migrazioni sotto il nome di Pelasgi e di Tirreni,

nelle isole dell' Egeo, nel continente greco e in Italia. Ed in

vero, se non si voglia ammettere la provenienza degli Etru-

schi, che furono hethei-pelasgi
4
, dall'Asia Minore in Italia,

dovremmo spiegare il fatto dell' identity deH'aruspicma cal-

deo-etrusca, supponendo una venuta di Babilonesi in Etruria,

owero una migrazione di Etruschi nella Babilonia, o fame

un oggetto di comrnercio, o flnalmente riconoscere un fatto

senza la sua ragiono sufflciente, ci6 ch'e assurdo.

Chi poi consider! che la divinazione fu comune a' prin-

cipali popoli dell'Asia Minore, d'origine hetheo-pelasgica, ai

Carii 5
,

a' Cilicii, a' Frigii, a' Pisidii 6
,
come a' Misii, Lidii,

1
DENNIS, Cities and Cemeteries of Etruria. Vol. 1. Introd. p. XL

e segg. 1^83. 3a ed.
2 HKKODOT., I, 94.
:< DK CARA, Gli Hethei Pelasgi, Vol. I, pp. 36, 378, 385.
4 II REINACH ammette che gli Etruschi e gli Hethei sono Pelasgi:

J'admetn que les fitrusques et les Hettens sont des Pelasyes.; Chronique
d' Orient, nella Itev. Arch?ol.,M&rB 1893. Ma non ammette che la grande
civilt'i pelasgica sia d'origine asiatica; nella quale opiuione non ha fl-

nora molti scuaci.
s HKRODOT., I, LXXVIII-LXXXIV.
Cic., De Leg. II, 13.

Serie XVUI, vol. IV, fasc. 1233. 19 23 ottobre 1901.
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Carii, detti da Erodoto *
fratelli, naafyvTjToi, qual maraviglia

che nelle loro migrazioni d'Orieiite in Occidente portino seco

le patrie tradizioni religiose, fra le quali 1' arte o la disci-

plina divinatoria? Senonche, mentre presso i diversi popoli

dell'Asia Minore fu usitato piuttosto un genere che un altro

di divinazione, come, a cagion d'esempio, 1'aruspicina dai

Carii, secondo Erodoto 2
, o, secondo Clemente Alessandrino,

1'osservazione degli astri H
,
e da' Frigii il volo degli uccelli 4

,

presso gli Etruschi tuttavia se ne coltivarono al tempo stesso,

quasi tutti i generi, ma singolarmente la divinazione dal ful-

mine e 1'aruspicina, 1' ispezione ck>6 delle viscere e soprat-

tutto del fegato. I Romani, come si sa, presero dagli Etru-

schi 1' intero sistema della divinazione. Questo fatto pertanto

ci fa ragionevolmente supporre che tra' popoli hetheo-pelasgi

dell'Asia Minore, gli Etruschi-Tirreni, che rnigrarono in Italia,

conservarono, meglio che gli altri, le piu antiche tradizioni

dell'aruspicina babilonese. Donde si pu6 trarre una prova in

favore dell'opinione di Erodoto, intorno 1'origine lidia degli

Etruschi.

E infatti, la Lidia preistorica, nota ad Omero col nome

di Meonia, e che prima ancora si chiamd Asia 5
,
fu sede dei

piu antichi popoli hethei, detti dagli Assiri, Khatte, Khate e

Khati, cio6 Asii o Asi. Non e dubbio che nella Lidia si veg-

gono tuttora i piii vetusti monumenti degli Hethei, scolpiti

nelle rupi, come la Niobe del Sipilo, il cosiddetto Sesostri

di Karabeli ed altri, con le loro arcaiche iscrizioni in ge-

rogliflci hethei. Ondeche le tradizioni piu antiche dell'arte di-

1 HERODOT., I, 171.

2 HERODOT., I, 78, 84.
3 CLEM. ALEX., Strom. I, p. 306.

4 Id. ibid.

5 "Aota yap TO rcpOTspov xaXeito ^ Au8t. Schol. APOLL. RHOD
, 2, 777.

Cf. STRAB. XIII, IV, dove ricorda il campo asio presso il Caistro e

cita il verso di Omero : 'Aotcp ev Xetuwvt (II. B. v. 461). Cita similmente

Scepsio, il quale pensava che Callino avesse chiamati ionicamente

gli 'Aatovelg.
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vinatoria babilonese si dovettero singolarmente conservare

dagli Hethei di Lidia, comequelli che primile conobbero avanti

di lasciare il loro paese orientale lungo 1'Eufrate, e primi al-

tresl le introdussero nella Lidia, e poscia migrati in Occidente,

in Etruria. Nel nostro I volume si possono leggere tutte le que-

stioni su' monument! lidii del Sipilo, di Karabeli e su altri,

e le nostre risposte alle mutabili opinioni del Perrot, il quale

attribuisce a' Frigii del Sipilo i monumenti della Lidia.

La conclusione che vuolsi tirare da quanto abbiamo bre-

vemente discorso, si e che le recenti scoperte dell' iscrizione

di Lemnos, e del doppio templum augurale sui modelli fit-

tili e di bronzo, della Babilonia e dell'Etruria, rappresentanti

il fegato delle vittime ad uso divinatorio, presso i popoli delle

due antiche nazioni, ci hanno fornito il piu valido argomento

dell'origine asiatica degli Etruschi e della loro venuta in

Italia dall'Asia Minore. Cadono cosl le opinioni dell'origine

retica degli Etruschi, difesa dal Mommsen 1

,
dal Niebhur 2

,

dal Mttller 3
,
confutata gia anch'essa da altri dotti Tedeschi

;

mentre 1'opinione di coloro che stavano per Erodoto, e nei

monumenti, ne' costumi, nella religione, nel reggimento po-

litico-religioso, nella toga, nell'insegne militari e negli stru-

menti musicali, scorgevano 1'origine orientale degli Etruschi,

resta pienamente confermata dalla scoperta dell'identica aru-

spicina de' medesimi e della Caldea. La quale identita nella

divinazione dal fegato delle vittime, non puo per niun modo

spiegarsi ascrivendola a relazioni commercial! fra due na-

zioni cosl lontane fra loro, .ne la religione fu mai materia

di commercio, ma fa mestieri riconoscere ed ammettere una

remota migrazione d'Asia Minore in Italia, di genti vissute

nella vicinanza de' Caldei, e passata quindi neH'Asia Minore

e di la in Italia.

1 B&mische Geschichte, 1. c. 9.

2 Hist. Bom., Vol. I pag. 159.

0. MULLER, Die Etrusck. Einl., 2, 4-12, 3, 10.
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Ora tutte queste condizioni non si veriftcano se non

ne' soli Hethei-Pelasgi. Questi popoli dunque vennero in

Italia, e il prof. Pais potra riconoscere, se cosi gli piac-

cia, che la rifioritura degli studii pelasgici in Italia, pri-

mieramente e principalmente per opera nostra, non e stata

poi tanto disgraziata ed inutile. Basta leggere e studiare i

recenti importantissimi lavori deH'illustre archeologo L. A.

Milani, Direttore del Museo archeologico di Firenze, per con-

vincersi della necessita di ammettere la dottrina hetheo-pe-

lasgica nell'archeologia greco-italica-orientale e nella storia

antica, senza la quale resteranno insolubili le piu difficili

question! di etnografia, di religione hetheo-aria e di arte

antica. Quando THelbig ne'nostri studii hetheo-pelasgici scor-

geva un pericolo per 1'archeologia in Italia, e il Petersen

dichiarava doversi batter morta la critica, prim a che le no-

stre dottrine segnassero un progresso, noi rispondemmo al-

1'uno e all'altro con argomenti ;
le scoperte del Foro Romano,

di Cnossos e di Phaest6s, risposero co' fatti, illustrati dal

sapere di G. Arturo Evans e di L. A. Milani.



r.LI AimCOLI ORGANIC!
GIUDICATI A ROMA

SMMMARIO.

I. Dolorosa imprcssione prodotta in Roma dalla pubblicazione degli ar-

ticoli organici insieme col Concordato. II S. Padre li da ad eHarni-

nare alia congrcgazione de' Cardinali. Lavoro politico e morale del

card. I)i Piotro intorno a' dotti articoli, ed alia loro relazione col

ui'vorno della Repubblica francese. II. Gli articoli organici sono,

iii-l st-iiso del governo francese, leggi del Concordato. III. II go-
vi'nio francese si professa ofticialmente irreligioso. IV. Con iron to

(Irgli articoli organici del cnlto c;ittolico con quelli per il culto pro-

ifstantico. V. Gli articoli organici non saranno modificati dal go-
verno francese. VI. Sguinzagliate le altre sette, al solo cattoli-

cismo si mettono i ceppi. VII. I filosofl necessariamente amici

delle sette protestantiche. VIII. Arti insidiose del governo fran-

cese per corrompere e distruggere la religione cattolica.

I.

II Concordato, insieme colla giunta di settantasette ar-

ticoli che ne dovevano essere gli organi regolatori, fu pre-

sentato (2 aprile 1802) al Consiglio di Stato, ed ammesso

da' consiglieri senza discussione, come si fa di un trattato

conchiuso. Ed agli 8 dello stesso mese pass6 senza discus-

sione in legge di Stato nel Corpo legislative, con il nome di

Legge del 18 germinate, anno X. Ebbe 1'approvazione di

22s voci, contro 21 : nel numero di queste fece strepito il

voto negative del regicida Carnot.

L'oratore, incaricato dal governo di proclamare e soste-

nere nell' assemblea legislativa la nuova convenzione reli-

giosa, conchiusa tra la Repubblica e la S. Sede, fu il con-

igliere Portalis, cui gia conosciamo. II quale compose in

quella circostanza un Rapporto *, e declamo un discorso *,

1

Rapport de Portalis sur les articles organiques de la, convention.

Iinprimerio de la Republique, germinal an X (aprile 1802). II suo con-

tenuto, come vedremo, e un limpido distillate del gallicanismo piii schietto,

ed e cavato per intero dalla storia del Fleury, dallo Spirito delle leggi

del Montesquieu, e da varie ordinazioni di aasemblee gallicane.
2 Discours de Portalis sur I'organisation des cultes. Fu letto nella
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entrambi memorabili. In essi 1'oratore, ministro incaricato

de' culti, riuscl gratissimo a tutti i partiti, perche, mentre

annunziava alia cattolica Francia la ristaurazione della reli-

gione cattolica, da riconoscersi come legge di Stato, annun-

ziava del pari e patrocinava accolta e riconosciuta 1'eresia

siccome legge nella Repubblica francese.

Sarebbe cosa soverchio lunga, ed alquanto arida, il rife-

rire in una rivista la serie degli articoli organici : lo faremo

nell'opera compiuta, che stiamo preparando per la stampa,
alia quale riserbiamo pure il descrivere la presentazione of-

ficiale e la prestazione del giuramento, che il cardinal Le-

gato fece al Primo Console nel giorno 8 di aprile. D'altra

parte gli articoli organici si trovano, almeno in gran nu-

mero, nelle storie ecclesiastiche, e si pu6 dire in generate

che si riducono a far serva la Chiesa dello Stato.

Piu utile ci sembra, anzi necessario, atteso le circostanze

della novissima fiera guerra ed ipocritamente fredda, che

la nuova Repubblica dirige contro la stessa religione cat-

tolica, il mettere in chiaro lo spirito che informava gli ar-

ticoli organici : era lo spirito del governo della prima Re-

pubblica, ed e quello della terza. Ne e maraviglia : entrambe

sono i sorcoli, germinati dalla ceppaia che s'imbewe del

sangue de' re e dei preti.

L'impressione prodotta in Roma per la pubblicazione degli

articoli organici fu oltremodo dolorosa, massimamente perche

vi giunse inaspettata. Dati ad esaminare, insieme col discorso

e rapporto del Portalis, a' cardinal! incaricati delle cose re-

ligiose di Francia, i loro pareri si compendiarono in due capi.

Si convenne da tutti nel denominare gli articoli organici:

un ammasso indigesto... ;
i quali offendono la primazia del

Capo della Chiesa, ne sconvolgono per cosi dire la disciplina,

inceppano 1'autorita de' Pastori, e rendono servile affatto

I'esercizio della cattolica religione, e non senza uno scan-

tornata del corpo legislative (5 aprile 1802). Insieme col Rapporto fu

spedito a Roma
;
se ne conservano tuttora nell'archivio Vaticano vari

esemplari.
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dalo insopportabile si giunge a voler far credere, che siano

tali articoli autorizzati o dal Capo della Chiesa che stipu!6

la convenzione, o almeno dai suoi ministri '.

In secondo luogo fu pure riconosciuta da tutti la verita delle

seguenti parole: Mentre ognuno couviene che non si con-

tiene in essi alcuna espressa eresia, si deve ancora con in-

finito dolore, ma con altrettanta verita rimarcare, che, ana-

lizzati gli articoli, non vi pressocte una massima, non m
b una regola, che prescritta non fosse in Francia net go-

vei-no del Kegi, o dai Monarchi istessi, o dai Parlamenti

in nome Sovrano 2
.

Come cosa di fatto, questa verita era innegabile; ma lo

spirito de' re cristianissimi, che ebbe dettato o permesso

quelle leggi autiecclesiastiche, si differenziava profoudamente

dallo spirito legifero de' governatori della Repubblica. I re si

dichiararono ed erano schiettamente cattolici, e, sbagliandosi

quanto si vuole. intendevano con quelle leggi il vantaggio

e la salvaguardia dello Stato e della grandigia regale. Invece

il governo della Repubblica francese si dichiar6, per solenne

professione, un governo irreligioso; e lo spirito, come la let-

tera delle sue leggi fu diretto, piii che al bene dello Stato,

alia roviiia della Chiesa cattolica.

E necessario dare un qualche svolgimento storico a queste

considerazioni.

Trattando del giuramento di obbedienza alle Costituzioni*,

da prestarsi da' vescovi, conforme prescriveva il Senatus-con-

sulto organico del 28 floreale an. XII, il cardinale Di Pietro

compose un lungo lavoro, in cui trattd a fondo degli arti-

coli organici. Ne studi6 il valore assoluto, e ne mise in chiaro

tutto il contenuto anticattolico
;

li studi6 sopratutto nelle loro

* Da un Pro-memoria xulla puffbllcazione della convenzione fra la

Santita di N. S. ed il governo francese... maggio 1802. Lo credo del

card. Antonelli; fu composto per lo scopo di illuminare il Papa sulla

maniera, con cui si dovesse dalla S. Sede significare al inondo cattolico

la propria disapprovazione. Lo riserbiamo airappendice de' documenti.
* Ibid.
' Je jure obeissance aux constitutions de I

1

Empire.
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relazioni religiose con un governo, il quale professavasi pa-

ladino della liberta e dell' uguaglianza, ossia favoreggiatore-

del male e tirauno delle migliori istituzioni che del male non

sieno consigliere.

E un documento di prim'ordine ;
ce ne serviamo qui come

del migliore commentario degli articoli organici, e soprattutto

del piii veritiero, che sia stato scritto. Ha il titolo seguente t

Riflessioni comandale dal S. Padre (al card. Di Pietro).

II.

Gli articoli organici sono, nel senso del Governo francese,.

leggi del Concordato.

II card. Di Pietro ragiona a lungo su questoargomento;
e defmisce il Concordato essere un contratto che obbliga i

contraenti, laddove le leggi obbligano i sudditi. Ci sono,

dice egli, concordati che insieme sono leggi, come quello tra

Francesco I e Leone X, come si scorge dal tenore degli ar-

ticoli, dall' intimazione ai sudditi, e dalla registrazione nel

parlamento come leggi obbliganti i sudditi. Ma nel Con-

cordato tra Pio VII e il Primo Console della Repubblica fran-

cese, gli articoli che lo compongono formano lo stesso patto.

II quale, nell'essere applicato alia nazione per un organo

giuridico, e presentato e svolto per mezzo di alcune dichia-

razioni che ne sono le leggi: queste leggi il Governo fran-

cese le ha denominate articoli organici.

Questi sono veramente leggi, si riguardo alia materia

che contengono, si alia forma con cui sono espressi . E prova

bene, che gli articoli del Concordato intanto lasciario la na-

tura di patto e pigliano quella di legge, in quanto sotto que-

sta forma vengono esibiti dagli articoli del Projet de loi, pre-

sentato dal Portalis al Consiglio di Stato, ossia dagli articoli

organici.

Tutto ci6 maravigliosamente si conferma dalla denomi-

nazione istessa, che dalle podesta francesi si d& agli articoli

organici.
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Corae gli chiamano esse? La denorainazione 6 certamente

Mi-ana per non dir maliziosa. Gli chiamano articoli del Con-

cordato. Cosl nel discorso dell'oratore (Portalis) al corpo le-

gislativo: La convention avec le Pape, et les articles or-

t)ii,ii<in,-^ de cette convention. Cosl nel titolo del Itapporto

al i^ran consiglio di Stato : Rapport... sur les articles or</<t-

niqucs de la Convention passde a Paris le 26 messidor en-

//v le gouvernement franyais et le Pape. Cosl nel titolo

istesso del progetto di legge: La convention passt}e... }
ensem-

}>/' les articles organiques de la dicte convention.

Posto ci6, quanto e naturale, altrettanto parmi conclu-

dente questo sillogismo : Gli articoli organici relativi al culto

cattolico nel linguaggio del governo francese sono articoli

del Concordato. Ma gli articoli organici relativi al culto cat-

tolico sono veramente e propriamente leggi. Dunque gli ar-

ticoli organici relativi al culto cattolico sono nel linguaggio

del Governo francese veramente e propriamente le leggi del

Concordato.

A me ci6 pare evidente... Nessuno puo dubitare di que-

sto, che se gli articoli organici non sono esclusivamente Le

leggi del Concordato, lo sono pero cumulativameute colli ar-

ticoli del Concordato istesso. Questo non occorre provarlo.

Lo dice in terminis il progetto delta legge nel titolo, sotto

cui fu san/ionato dai corpo legislative e promulgate nelle

forme. Eccolo : La convention passee a Paris le 26 messidor

an 9 entre le Pape et le gouvemement francais, et dont les

ratifications ont te echangdes a Paris le 23 fructidor an 9,

ensemble les articles organiques de la dicte Convention...

dont la tcncHr xuUxerontpromidgue's et executes comme des

lots de la Rdpublique *. E il Portalis nel suo discorso, sulla or-

gani;;<': tone de' culti al Corpo Legislativo, dopo aver espo-

sto il Risultato delle operazioni relative al loro esercizio,

fra le quali pone in primo luogo la Convention avecle Pape,

4t les articles organiques de cette convention, lo proponje

1 A Paris, de 1'impremerie de la Republique, an. .



298 GLI ARTICOLI OKGANICI

ai legislator!, come I'objet d'un de vos ddcrets les plus so-

lennels 1
.

Da' quali monument! cosi autentici si rilevano manifesta-

mente due cose: 1) che i legislator! francesi hanno inteso

di fare come un tutto insieme, un solo indistinto progetto di

legge, un solo indistinto decreto, del Concordato e degli ar-

ticoli organic!: questi adunque cumulativamente con quelli

formano le loro cosi dette leggi del Concondato
; 2), che es-

sendo riconosciuto questo progetto di legge, questo decreto,

come uno del piu solenni, non pu6 non essere considerate

fra le costituzioni, ossia fra le leggi costitutive, o fondamen-

tali della Republica, o dell'impero...

in.

n governo francese si professa officialmente irreligioso.

Ci6 dimostra il card. Di Pietro colle stesse parole, che

dalla bocca del Portalis risonarono nel parlamento della Re-

pubblica francese, consigliate imprima e poi sanzionate dal

governo, e praticate da esso governo francese, al cospetto

di una nazione composta di cattolici, per lo spazio di un se-

colo intiero !

... Le Catholicisms (cosi Portalis al Corpo legislative nel

suo discorso) est dans le moment actuel la religion des

membres du gouvernement, ET NON CELLE DU GOUVERNEMENT

MEME (Discours..., p. 56). II cattolicismo adunque nel mo-

mento, nell'atto, che Portalis teneva quel suo discorso, era

la religione de' membri del governo francese, cioe nel di

15 germinale an. X (Saprile 1802). Ma prima e dopo di quel

giorno qual fu, qual e la loro religione?

La professione di una religione, e molto meno della Cat-

tolica, e egli forse un affare del momento ? Le religioni sono

forse come gli abiti variabili secondo le stagioni ? Ma lasciando

stare la religione de' membri del governo francese, egli e per6
1 Discours... p. 60.
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certo, che il Cattolicismo non 6 la religione del governo stesso.

Ma qual 6 dunque?
Muno mat ne modei*no, ne antico, ne barbaro, n& ci-

vile, fu mai senza qualche religione o buona o cattiva. II

governo francese adunque & in questa parte sensa esempio.

Egli non ne professa alcuna. Or come, ed a che fine un

governo senza religione pu6 far uso d'un atto di religione

cosl sacro, quale si e il giuramento, ove interviene il santo

nome di Dio, se non per abusarne? se non per un fine con-

veniente a chi appunto non ha religione?

Assodata cosl I'irreligione officiate del governo, il car-

dinal Di Pietro si fa a determiiiare quali sieno le persone che

un tal governo compongono ;
e dimostra essere quelle stesse,

che incarnarono la grande rivoluzione:

L'attuale governo della Francia, preso anche nella piii

larga significazione pel complesso di tutti i magistrati e di-

casteri, componenti la podesta pubblica, non 6 se non un

miscuglio d'atei, di deisti, di materialist!, in una parola di

filosofi moderni . Che se conta di membri che professano

1'ebraismo, il protestantismo, la cosl detta riforma, ed anche

il cattolicismo, il professano per la piu parte per una certa

deceuza, o per politica. Insomma egli 6 quelTistesso corpo,

quell'istessa persona morale, quanto alia religione massima-

mente, che era ne' piu furiosi tempi della democrazia. Ha
cambiato forme successivamente, ha cambiato persone, ha

cambiato titoli: ma non ha cambiato in'- le massime, n& i

principj della religione *.

1 t La Iibert6, 1'egalite, le titre honorable de citoyenne datent point

de 1792; ils datent du 14 juillet 1789; de ce jour ou la nation tit en-

tendre sa voix souveraine et reprit ses litres usurpes. Alors elle brilla

de son eclat celeste cette libert<: sainte que le peuple francais venait de

conquerir... II a conquis sa libertt ; elle ent fondee sur des lois immuables.

II a voulu Vtgalitt: elle est defendue par un gouvernement dont elle est

la base... Tout ce qu'a etabli le 14 juillet est inebranlable. Rieu de ce

qu'il a dt'truit ne peut reparaftre. (Extrait du discours du grand chan-

celier de la Legion d'honneur 26 inessidor. Le Citoyen fran^ais n. 1707).

Cl'. le parole del Senato, nell'atto di promovere Napoleone alia dignita
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IV.

Confronto degli articoli organici del culto cattolico

con quelli per il culto protestantico.

Passa quindi a dimostrare i grandi favori e la protezione>

onde il governo francese ha trattato le sette protestantiche,.

nel tempo stesso che appena tollera il cattolicismo. Stabilisce,

che al protestantesimo 6 stata accordata una sincera liberta;

al cattolicismo solo di nome . E lo dimostra :

Come, ragiona egli, e stato ammesso il protestanteshna

in Francia? e come il cattolicismo? Udiamolo dall'istesso ora-

tore, che rende ragione al Corpo legislative di tutte le ope-

razioni del governo su quest'affare: Les protestants fran^ais

n'ont point de chef, mais ils ont des ministres, mais ils ont

une discipline qui n'est pas la meme dans les diverses con-

fessions. On a demand^ les instructions convenables,et d'apres
ces instructions les articles organiques des diverses confes-

sions protestantes ont et6 regies *. -- Lo stesso, quasi negli

stessi termini attesta nel rapporto sugli articoli organici dei

culti protestanti al consiglio di Stato 2
.

Ora la religione cattolica ha un Capo, ne il governo fran-

cese lo ignora, avendo conjlui come tale fatto un Concordato.

Non parea dunque convenevole e doveroso, che usasse con

lui la medesima dipendenza, che uso co' ministri de' prote-

stanti? Anzi non doveva tanto piu usarla, quanto che quest!

non riconoscono in se stessi alcun potere emanate dalTalto,.

ne altra origine della loro disciplina e polizia, che la volonta

umana 8 ? Laddove e dogma del cattolicismo, che il di lui Capo.

imperiale : II faut que la liberte et 6galite soient sacrees, que le pacte
social ne puisse 6tre vio!6

; que la souverainete du peuple ne soit jainais.

inconnue.
1 Discours... p. 59.

*
Rapport... p. 2.

8 Elles (les comumnions|protestantes) n'admettent aucune hierarchii*

entre les pasteurs ;
elles ue connaissent en eux aucun pouvoir eman&

d'en haut; elles n'ont point de chef visible... Si elles ont une police, une-
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ha un potere divino, immediatamente da Dio ricevuto, e per-

ci6 del cattolicismo solo si veriflca, che ha un'esistenza, do/if

1'tn-if/iin! n'esl pas rdpuUe prendre xa source dans des <</-

lontes hiii/taines, e che perci6 non pu6 cosl il di lei insegna-

mento come la disciplina, A //// des lois *'?

Haegli dunque il Governo francese usata con questo Capo,

divinamente istituito, quella dipendenza almeno, che us6 ai

ministri protestanti che non hanno alcun potere se non umano?

Ha egli domandato le di lui istruzioni, e su quelle format! gli

articoli che riguardano il regime e la disciplina della Chiesa

cattolica?

Ben egli vorrebbe darlo ad intendere per isfuggire forse

la taccia d'iucoerenza co' principj della liberta religiosa, da

se vantati, o di parzialita verso i culti eterodossi, o rnolto piu

per imporre alia maggioranza della nazione, che reclamava

I'intervenzione del Papa ad alti gridi, e rivoleva, qual esser

dee e fu divinamente istituita, la cattolica religione. Egli si

esprime in modo e con tale artificio su gli articoli organici,

e riguardanti la medesima, come se fossero stati convenuti

con V. S.u : II (governo) a traite avec le Pape... il a fixo

avec ce chef le regime, sous lequel les catholiques continue-

ront a professer leur culte en France. Tel est 1'objet de la

convention passee entre le gouvernement et Pie VII, et des

articles organiques de cette convention 2
.

Ecco un bel tutt'insieme del Concordato, e degli articoli

organici. Chi non supporrebbe, che questi al pari di quella

siano stati concertati con V. S. tk ? massime giungendo poco

dopo a quelle parole dell'oratore : La convention avec le Pape,

et les articles organiques de cette convention, participent a

la nature des traites diplomatiques, c'est-a-dire, a la nature

d'un veritable contract 8
? Adunque anche gli articoli organici

discipline... (celles-ci) sont repulses n'fitre que des 6tablissements de con-

vention. Rien, dans tout cela, (n'est repute, de droit divin. (Rapport...

.tur le* article* organiques des cultes protestans, p. 1).
1 Discours... p. 59.

8 Discours... p. 59.

8 Discours... p. 60.
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sono stati oggetto del trattato diplomatico, fanno parte del

contratto, stipulate fra la S. Sede ed il governo francese. Ma
a chi non salta agli occhi una si aperta insieme e detestabile

impostura?

V.

Gli articoli organici

non saranno modificati dal governo francese.

Se mai vi fosse stato alcuno si poco inforraato del sin-

cero sistema della cattolica religione per lasciarsi sorpren-

dere e persuadere, che quell'ammasso di error! e di assur-

dita anticattoliche, possa essere stato accordato dalla S. Sede,

niuno pu6 esservi, che non siasi disingannato dalla allocu-

zione di V. S., che in faccia a tutto il mondo dichiard a se

incogniti del tutto gli articoli, ed assolutamente bisognosi di

mutazioni e di modificazioni
l

.

Ma dimostra non essere sperabile nessuna modificazione

essendo gli articoli organici quelli, che, secondo che il go-

verno confessa, consacrano le grandi verita che sono il fon-

damento d'ogni ordine pubblico *.

Pur troppo e noto quali sono queste grandi verita, non

fondamento d'ogni ordine pubblico, e molto meno del governo
della Chiesa cattolica, ma bensi del nuovo gius pubblico dei

moderni increduli. Gli atti piu autentici e solenni dell'im-

pero francese tuttora altro non riconoscono che liberta, che

uguaglianza, che diritti dell'uomo, che libertd de' culti e di

coscienza. Questi principj detti dall'oratore francese grandi

verita, ma dichiarati grandi errori, massime nel sistema ec-

clesiastico, dalla S. M. di Pio VI in parecchi de' suoi giu-

dizj apostolici, sono continuamente canonizzati, come le basi

di tutte ]e leggi, e costituzioni delle repubbliche e dell'im-

pero francese, ed altresl (come lo sono infatti purtroppo) degli
1 Allude alia allocuzione del Papa, tenuta nel concistoro de

1

24 mag-

gio, nella quale con uiolta cautela dichiaro non avere la S. Sede mai

conosciuto ne approvato gli articoli organici. Ne parleremo a suo luogo.
* Les articles organiques consacrent toutes ces grandes verit6s, qui

sont le fondement de tout ordre public. Rapport... p. 3.
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articoli organic!, da" quali si dicou crati facendosi sup-

porre accordati da V. S.u come parte del Concordato ed ana-

loghi a' principj della dottrina cattolica: D'APRES LES VKAIS

PRINCIPES CATHOL1QUES, LE POUVOIR 8OUVERA1N EN MAT1ERE 8PI-

SITUELLE RESIDE DANS L'EGLISE, ET NON DANS LE PAPE, COMME

L'APRES LES PRINCIPE DE NOTRE ORDRE POLITIQUE, la souve-

rainete en matiere temporelle reside dans la nation et non

dans un magistrat particulier... L'AUTORITE DU PAPE N'EST

QUE CELLE D'UN CHEF, D*UN PREMIER ADMINISTRATED QUI EXE-

CUTE (gli ordini del Sig. Portalis /) Chi non ravvisa in

questo il principio del condannato sistema del Richer l ? ed

insierae una conseguenza immediata del principio della li-

berta ed uguaglianza, intesa nel senso rivoluzionario?

Mi converrebbe riscrivere tutto il discorso, e tutto il rap-

porto, per mostrare che tutte le disposizioni degli articoli

organici sono derivati dalle massime favorite dal filosofismo,

e trasportate dal sistema politico francese all'Ecclesiastico,

e, che e peggio, attribuite alia vera dottriua della Chiesa,

ora coprendole col titolo delle Liberia della Chiesa gallicana t

ora autorizzandole colla dichiarazione del clero gallicano del

4 articoli del 1682; quasiche quelle liberta e questi articoli

fossero dottriua della Chiesa
;
ed ora, non potendole neppure

ricoprire con nessuno di questi due pretesti, pretendendo di

dedurle dagli stessi principj immutabili del gius naturale,

come questioni eterogenee alia teologia, e di sola competenza
della ragione *.

Quindi si fa lecito 1'oratore (Portalis) di chiamare piti di

una volta con insulto e disprezzo sistemi oltramontani, false

1 Richer Edmond (1560-1631), teologo sindaco della facolta teolo-

gica di Parigi. Ammise e propugn6 gli errori di Lutero e di Calvino

intorno alia superiorita de
1

concilii sopra il Papa, ed all' infallibilita pou-
tificia.

* Les questions du pouvoir du gouvernement en matiere religieuse

n'ontjamais appartenu ct la theologie; elles sont puremement civiles. Elles

doivent etre dtcidees par les maximes generates de la societe...; d'onde

1'oratore deduce tra 1'altre questa massima ereticale e sovversiva del

governo da Gesu Cristo stabilito nella sua Chiesa, che: on doit tenir

pour incontestable que le POUVOIR DBS CLEFS... BST PLUTOT UN SIMPLB
MINISTERE QU'UNB JURISDICTION PROPRKMBNT DITE (Rapport... p. 3).



304 GLI ARTICOLI ORGANICI

pretensioni delta Corte di Roma, opinioni fanatiche molte

delle piu essenziali massime del governo della Chiesa a quelle

opposte, e definite dogmaticamente contro i Wiclefisti, pro-

testanti, giansenisti dai sacri concilj, e dalle costituzioni

della Sede apostolica. Rassicura pertanto i legislator! filosofi

a tranqiiillizzarsi sulla liberta conceduta al cattolicismo, delJa

quale potevano alterarsi, riferendo loro essersi dal governo

prese tali misure da non temere piii i sistemi oltremontani :

Nous devons tre, lor dice, rassure's contre des ddsordres

auxquels les lumieres, la philosophic, et I'&tat present de

toutes choses opposent des obstacles insurmontables '.

Ecco a qual segno porta il governo francese il suo im-

pegno di sostenere le massime filosofiche, e perci6 gli arti-

coli organici, ne' quali le ha com'egli dice depositate, come

in un luogo sacro.

VI.

Sguinzagliate le altre sette, al solo cattolicismo

si mettono i ceppi.

E manifesto adunque dalla istessa confessione del go-

verno francese, che non ha ammesso, se non suo malgrado

il cattolicismo in Francia, e che dovendolo pure ammettere

non ha studiato altro che di vincolarlo, e di incepparlo, mentre

ha dato tutta la liberty all' altre sette e massime alle prote-

stanti. Onde, mentre si gloria egli, che per mezzo degli ar-

ticoli organici dei culti protestanti, rien n'a ete neglige pour

faire participer les protestans au grand bienfait de la li-

berte des cultes, e che cette liberty jusqu' id trop illusoire
y

se realise aujourd' hui 2
,

il cattolicismo pu6 a tutta ragione

lagnarsi, che per mezzo degli articoli organici, che lo ri-

guardano, niente s'e omesso per incepparlo ed avvilirlo, e

che questa liberta cosi vantata, che si e veramente realiz-

zata per tutti gli altri culti in Fraiicia, per se non e che

purtroppo illusoria.

1
Rapport... p. 2.

2 Discours... p. 92.
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vn.

necessarianente ar/i/ri

delle sette protestantiche.

Ne di questo e da farsi maraviglia. I filosofl debbono

essere necessariaraente amici de' protestanti, e rispettargli

come loro precursor! e forieri. I protestanti furono i primi

ad introdurre i principj si dell'uguaglianza col togliere il

primato di giurisdizione al Romano pontefice, e ogni distin-

zione gerarchica alia Chiesa, e si anche della liberta col to-

gliere ogni autorita alia Chiesa stessa di far leggi, ed anche

di decidere definitivamente dei dogmi, e col sostituire a quella

lo spirito private di ciascuno. I filosofi non fecero che ap-

plicare questi principj al sistema politico.

Furono altresl i protestanti primi ad introdurre il prin-

cipio della liberta di coscienza e della tolleranza teologica

o religiosa '. I filosofi poi 1'hanno steso non solo a tutte le

sette cristiane, come quelli, ma a tutte le immaginabili, e

ne fecero uno de' doveri e delle virtu private, uno de' canoni

della giurisprudenza pubblica, uno de' fondamenti della loro

legislazione. Ed affinche non restasse qualche dubbio se in-

tendano della religiosa o semplicemente civile, il governo

francese, per bocca del suo oratore, ha la bonta di parlar

chiaro e senza equivoco : La tolerance religieuse, dice Por-

talis, est un devoir, une vertu d' homme a homme, et en

droil public, cette tolerance est le respect du gouvernement

pour la conscience des citoyens et pour les objets de leur

concession et de leur croyance
2

.

Quindi non e da stupire, se, tra 1'altre cose 1'oratore

chiama la chiesa de' protestanti una societa di fedeli 8
;
se

acremente rimprovera la rivocazione dell'editto di Nantes,

d'aver condannato i protestanti a non piu servire Iddio 4
,

se asserisce essenziale ai costumi non gia che tous les hommes

4 BEROER. Encyclopedic... art. Tolerance.
8 Discours... p. 27.

*
Rapport sur les articles des cultes protestang, p. 3.

4 Discours... p. 56.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1233. 20 23 ottobre 1901.
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aient la me*me religion, mais que chaque homme soil attach^

a la sienne *, se esca fino in un pomposo elogio dell'istesso

ebraismo, parlandone coi termini del piu che alto rispetto
2

.

Questa e dunque la tolleranza, 1' indifferentismo nori di

disprezzo ma di rispetto, che e conservato fino negli atti piu

solenni di quel governo. Questa la liberta del culti che tutte

le assemblee francesi hanno decretato 3
!

Guai pertanto a que' ministri della religione cattolica,

che predicassero I'intolleranza, che e quanto dire I'aborri-

mento agli oggetti della venerazione e della credenza delle

sette anche piii superstiziose, non eccettuata 1'ebrea ! Sa-

rebbero essi dichiarati offensori della ragione, violatori del

principj della carita universale, ribelli alle leggi della Re-

pubblica, e opposti nella loro dottrina alia condotta della

Provvidenza 4
!

Questa artificiosa invettiva, in cui esce 1'oratore contro

i soli ministri della Chiesa cattolica, e che non estende ai

ministri delle sette da lei separate, da la ragione della proi-

bizione rigidissima, che si fa ai primi, e non reciprocamente

ai secondi, nella legislazione francese, di dare neppure nelle

istruzioni parrocchiali, alcuna imputazione ne diretta ne

indiretta, nonche contro le persone, ma ne tampoco contro

gli stessi culti autorizzati nello Stato ; e perci6 ne tampoco

contro la giudaica perfidia
6

. Fa vedere cioe, che i filosofi

sono in buona intelligenza coi settarj, e non hanno diffidenza

e gelosia se non de' cattolici e massime de' loro pastori. Ri-

dotti questi ad esser muti, ben sanno che non ha piii ne

freno n6 ostacolo 1' irreligione e Tempietk. Ma sanno altresi,

che non si possono essi ridurre al silenzio e alle dissimula-

zioni degli errori, che la Chiesa ne insegna ne tace, finche

alia medesima sono fedeli
; imperocche non possono non obbe-

dire a Gesu Cristo istesso, che gli ha incaricati di vegliare

sulle lor greggie, d'allontanare i lupi.
1 Discours... p. 57.

8 Discours... p. 58.

3
Rapport sur les articles organiques de la Convention, p. 1.

4 Discours... p. 53.

8 Cosl si comanda nell'articolo LII... organico.
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vm.

Arti insidiose del governo francese per corrompere

e distruggere la religione cattolica.

Aduaque la stessa natura delle cose, quand'anche non

avessimo tante prove di fatto, ci mostra manifestamente che

un governo, quale si e il francese, senza religione, e pro-

tettore di tutte le religioni, non pu6 far pace sincera colla

cattolica, e che per conseguente non potendo per le circo-

stanze usare contro lei la forza della persecuzione ',
dee vol-

gersi all'arte della seduzione per corromperla ne' suoi mi-

nistri, che e quanto dire distruggerlane' fondamenti... Ilper-

che, il suo oratore procura d' introdurre certe sue misure nel

cattolicismo, a fine che questo non puisse alarmer une saine

philosophic. La prima di queste misure consiste nel confer-

raare ed assodare il clero nelle massiine gia condannate in-

torno all'autorita, al governo della Chiesa, ed al primato del

Papa, stimolandolo a far causa comune colla nazione, cioe

dire col governo : ddfendre nos maximes, comme leur pro-

pre libert^, puisque leur liberte, c'est-a-dire les droits de

VEpiscopal et du sacerdoce, ne peuvent tre garantis que par
ces maximes *. La quale liberta non si spinge a nientemeno che

all' indipendenza del cattolicismo francese dal Capo della

Chiesa! Giova citare le parole testuali del Portalis:

// faut sans doute se defendre contre le danger des opi-

nions ultramontaines, et ne pas tomber imprudemment sous

le joug de la cour de Rome : mais V inddpendance de la

France catholique n'est-elle pas garantie par le pr4cieux

d&pot de nos anciennes liberte's?

La seconda misura 6 la formazione de'cosl detti articoli

organic i del culto cattolico, e la vigilanza de' magistrati po-

litici a fargli osservare, affinche avvezzandosi gli ecclesia-

stici cattolici ad eseguire in praticale massime ivi consecrate 3
,

1 Le gouvernement a senti, que tout systeme de persecution deve-

nait impossible. Discours p. 81.

1 Discours... p. 3.

8 Discours... p. 85.
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si famigliarizzino alia loro teoria e a poco a poco dimenti"

chino col disuso le sante regole ed istituzioni della Chiesa

universale, e soprattutto imparino a far di meno della pode-

sta del Romano Ponteflce. La quale dee in Francia, a dispo-

sizione del governo francese (che vuole molta parte nelle ma-

terie puramente spirituali
i

>
e vuole esser tutto nelle miste 2

) x

alzarsi ed abbassarsi come il liquore in un barometro e ter-

mometro, secondo le vicende deH'atmosfera politica, ossia se-

condo le occorrenze del governo istesso 3
!

La terza misura 6 la protezione de' vescovi ed altri ec-

clesiastici costituzionali refrattarj, i quali, essendo per 1'isti-

tuzione della Sede Apostolica rivestiti del manto di legittimi

pastori, servono sommamente a mantenere in credito le mas-

sime della cosl delta civica costituzione, le quali sostengona
con molta baldanza ed insegnano con tanta liberta.

Queste ed altre misure scaltrissime ha concentrate quo!

governo per collocare non lo Stato nella Chiesa, ma la Chiesa

nello Stato; che e quanto dire, per ridurre il regime del

cattolici al sistema protestante ;
e per far riconoscere nel go-

verno il preteso diritto essenziale di nominare i ministri, e

d'assicurarsi della loro fedelta e sommissione alle leggi della.

Patria:
C'EST LA RAISON D'ETAT, QUI DANS CE MOMENT COMMAN-

DA1T PLUS QUE JAMAIS LES MESURES QUI ONT ETE CONCERTEES

POUR PLACER NON L'ETAT DANS L'EGLISE MAIS L'EGLISE DANS

L'ETAT
;
POUR FAIRE RECONNAITRE DANS LE GOUVERNEMENT,

LE DROIT ESSENTIEL DE NOMMER LES MINISTRES DU CULTE, ET

DE S'ASSURER AINSI DE LEUR FIDELITE ET DE LEUR SOUMISSION:

AUX LOIS DE LA PATRIE (Rapport p. 13).

1

Rapport... p. 5.

2
Rapport... p. 3.

3 L' influence du pape reduite A ses veritables termes ne saurait

etre incommode a la politique. Si quelquefois on a cru utile de relever

des eveques pour affaiblir cette influence; quelquefois aussi il a et&

necessaire de la reclamer et de 1' accrediter centre les abus... Di-

scours... p. 35.
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aO-wv YYjpdaxa>.

Platone.

VIII.

Confession! intime.

Dice un libro famoso che I'uomo savio e accusatore di se

medesirao, ed io per imitarne la sapienza comincer6 questo

capitolo col fare una confessione che ad alcuni sapra di su-

perbia, ma che a me scotta assai, e mi copre di confusione.

Debbo dunque confessare che in due soli anni di studio sui

banchi della scuola di Richmond diventai bravo assai, istruito

oltre la mia eta, una cima di ragazzo, il primo della mia

classe, un vero talento enciclopedico, il cucco dei professori,

rammirazione de' miei condiscepoli e 1' invidia di quante
mamme aveva allora 1' Inghilterra.

Veramente anche nei due collegi di Torino non mi ero

punto mostrato sciocco, anzi i miei superiori dicevano aper-

tamente che la famiglia Chevalier e 1' Italia potevano sperar
bene di me

;
contuttoci6 non ero un'aquila, e memore del-

1'antico detto chi va piano va sano
,
lasciavo ad altri i

voli aerei, mi contentavo di camminare in piana terra, e di

trascorrere adagio adagio i vasti campi dello scibile. Ma a

Richmond la farfalletta dell' ingegno mio usci di repente dalla

sonnecchiante crisalide, aperse le ali variopinte e si slanci6

a volo attraverso le corde derate del pallido sole della fredda

Albione. Oh ! i miei trionfl letterarii, le vittorie scientifiche

e calligrafiche, le battaglie pugilistiche, i nemici sconfitti sul

campo del criket e del football ! Deh ! potessi scaldare di bel
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nuovo i banchi di noce della mia scuola di Richmond! A quella

lontana epoca della mia vita ero beato se pigliavo un dieci

in latino, in greco, o in matematica: un'approvazione del

professore mi apriva un lembo di paradiso, un mio condi-

scepolo buttato da me in terra secondo tutte le regole del

pugilato mi cagionava un delirio di gioia, la vista del pal-

lone danzante nell'aria vespertina mi metteva 1'argento vivo

in dosso, il profumo della sala da pranzo mi dilatava le na-

rici e mi faceva venir I'acquolina in bocca. Tempi beati !

Perche non c'e concesso di restare eternainente fanciulli?

lo non so a che cosa attribuire questa mia riuscita me-

ravigliosa. II repentino svegliarsi del mio genio latente fu

dovuto forse all'aria fredda e affumieata dell' Inghilterra, o

alia vita semplice e di campagna che si menava a Richmond;

questo lascio decidere ai fisiologi. Forse vi cooperarono, al-

meno in parte, i deliziosissimi roast-beef &e\ collegio, 1'emu-

lazione dei compagni inglesi, il desiderio intenso di tener

alto 1'onore d' Italia, il sangue anglo-sassone, che secondo i

piu recenti antropologisti circola in buona copia nelle vene

di ogni piemontese, forse I'atavismo di qualche Salomone

della mia famiglia il quale, novella incarnazione di sapienza,

rinacque in me a gloria e ad utilita d' Italia
;
a farla corta,

se la causa del mio ingegno meraviglioso e rimasta ignota,

il fatto per6 e certo e indubitato che io ero bravo, e lo sen-

tivo, ne ero convinto, ed aveva la coscienza di esser tale.

Quando il professore mi dava una pubblica lode nella scuola,

quando i miei compagni applaudivano alle mie prodezze con

un urrah che feriva le stelle, quando il mio caro Dr. Field con

quel suo dolce sorriso mi prendeva pel ganascino e mi di-

ceva: mon cher, sono contento di voi
,

io andava tutto

in giolito, m' impettorivo come un galletto di otto mesi, facevo

la ruota come un tacchino innamorato, mi sentivo un pezzo

grosso, diventavo rosso in faccia per inflnito pudore, m'ima-

ginavo che tutto il mondo avesse gli sguardi ftssi sopra di me,
mi guardavo di sbieco nello specchio per vedervi nella mia

personcina un uomo straordinario, e crescevo in altezza agli
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occhi miei pin <Ml,-i irhirbindiiia di Modena e in grandezza

(jiiiinto la cupola di S. Pietro.

II fare siffatte confessioni mi costa non poco, perchfc 6

piii facile dichiararsi reo di un omicidio che di aver peccato

di vanita. Eppure chi mai 6 immune da questa soavissima

follia? Tutti dal piii gran monarca all' ultimo lazzarone di

strada, abbiamo una ragione o 1'altra per invanirci. L'uno

la mette nella nascita, un altro nell' ufflcio, un terzo nelle

ricchezze, un quarto forse negli stessi delitti
; questi s' in-

vanisce per la scienza, quegli per la bellezza
; insomma, non

c'e flglio di Adamo che in qualche cosa non si creda supe-

riore a un altro. Quando eravamo bambini la nostra supe-

riorit& la mettevamo nella maggior bellezza o ricchezza dei

nostri balocchi, fatti adulti abbiamo cambiati i trastulli, ma
e forse passata la vanita?

A una grande eminenza in fatto d' ingegno aggiungevo
un'altra qualita, dono proprio dei Numi, voglio dir la bel-

lezza. A quattordici anni ero un bel ragazzo, ben disegnato,

ben fatto
;
avevo forme scultorie, profile greco, aria elegante

e un colorito di paradise. Anche adesso, a settant'un anno

di eta, tutte le volte che mi guardo nello specchio, ringra-

zio Iddio di avermi messo al mondo ad incremento delle

belle arti e per la felicita del genere umano.

Poste queste mie doti di mente e di corpo, non 6 mara-

viglia che i collegiali di Richmond diventassero in breve

innamorati pazzi di me. I liceali, non potendomi parlare a

loro bell'agio, perch6 proibito dal regolamento, mi lancia-

vano occhiate da incenerirmi; i miei compagni poi mi seppelli-

vano a dirittura sotto i fiori delle loro gentilezze e dei loro

sorrisi. II mio protettore Vertot era diventato terribilmente

geloso del suo ufficio, e guardava in cagnesco quanti mi si

accostavano, proprio n6 piu n6 meno come fanno adesso i

Francesi coi Tedeschi e cogli Italian! pel desiderio intenso

che tutti hanno di proteggere le Missioni cattoliche nel-

1'estremo Oriente.

II Fergusson che aveva osato prendermi a calci era ca-



312 AUTOBIOGRAFIA DI UN SUPERUOMO

duto in disgrazia di tutta la camerata, e quelle poche pe-

date che gli era riuscito di darmi, riceveva indietro quoti-

dianamente sul campo del football col discrete interesse del

cento per uno. Di maestri d' inglese poi ne avevo a bizzeffe.

Chi ra'insegnava a serrare i denti, chi mi faceva stringere

le labbra. Uno mi diceva di battere la lingua contro il pa-

lato; un altro mi esortava a ritirarla verso le fauci. Que-
sti mi ammoniva di spiccar meno 1'erre, quegli mi pregava
di non mangiare 1'acca. I professori mi cantavano le lodi della

lingua inglese e i discepoli ne levavano a cielo la pronuncia,

cosi facile, cosl dolce, cosi naturale che si scrive botte e si

pronuncia barile. Insomma mi prendevano per una tela greg-

gia, dove ognuno voleva dare una pennellata, ovvero per un

rocchio di marmo sul quale tutti menavano un colpo di scar-

pello, tanto desideravano vedermi arrivare all' apice della

perfezione in ogni cosa!

Oh fascino maraviglioso che esercita la bellezza sugli

intelletti urnani! I miei condiscepoli vedevano in me, at-

traverso il prisma delle mie forme scultorie, ogni sorta di

amabili qualita, ond'ero amato, lodato, ammirato, corteggiato,

idolatrato. Tutto quello che facevo, era ben fatto, tutto quello

che dicevo, ben detto. I miei errori di grammatica inglese

erano graziosi, gli sbagli di pronuncia carini. Alcuni osser-

varono da che parte mi facessi la discriminatura per imi-

tarmi
;

altri cominciarono a fare il nodo della cravatta alia

Chevalier. I miei colpi nel pugilato erano classici, le mie

risposte in iscuola acutissime, la mia memoria ammirabile,

la mia scienza linguistica awful, cioe spaventosa, il mio in-

gegno universale. Tutti i miei compagni di scuola, eccettua-

tone il Fergusson, vollero che facessi conoscenza colle loro

faniiglie, colla conseguenza, che fui accarezzato teneramente

da quaranta e piii mamme, e da non so quante zie, dalle

prime, si capisce, per istinto materno, dalle seconde pel

fascino flsiologico dell' imitazione.

Alcuni de' miei compagni, di natura non so se piu stupida

o maligna, si provarono a resistere a quella corrente irresi-
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stiliile in mio favore
;
ma i miei cortigiani li ridussero al si-

Irn/io, ed io, sicuro della mia superiorita morale, bello e su-

perbo coine uu dio, mi assisi sul trono incontrastato, dove con

infinita degnuzione ricevevo le adorazioni dei Paria che si di-

sputavano la polvere de' miei stivali.

E non e ancora tutto. Gli dei dell'olimpo mi avevano fatto

dono di una grande valentia in raccontare un fattarello, in

inventare un romanzetto, nell'adornare di fronzoli immagi-

narii una storia. I miei compagni presto se ne accorsero ed

io divuntai il novelliere della camerata. Non dimenticher6 mai

piu quelle lunghe serate invernali, passate in mezzo a' miei

cari condiscepoli vicino al camino, al chiarore della flamma

rosseggiante del carbon fossile ! Fuori di casa mugghiava il

vento, scricchiolavano i rami nudi degli alberi, la pioggia bat-

teva le ampie invetriate, oppure cadeva la neve a larghe falde

sul campo del cricket e del football mentre io, seduto al po-

sto di onore fra una quarantina di teste bionde, raccontava

le avventure del cavalier Tristano, i fatti eroici di Guerrino

detto il Meschino, o le battaglie dei Reali di Francia. Per Io

piu lavoravo di memoria, ma quando essa non bastava, sop-

perivo colla imaginazione, ed inventavo di sana pianta un

mondo di eroi, di streghe, di santi, di diavoli, che avevano

su per giii Io stesso fondamento storico degli eroi dei romanzi

moderni. Esaurito il repertorio dei racconti della tavola ro-

tonda, presi a narrare a' miei compagni i fatti eroici della

storia d'ltalia, e giunsi a convincerli pienamente che gl'In-

glesi discendevano dagli Italiani, che noi eravamo la prima

stirpe del mondo per arti, lettere e valore, e che Pietro Micca,

1'eroe leggendario di Torino, era mio nonno.

A questo proposito non posso a meno di notare una sot-

tile osservazione psicologica, senza la quale questa biografia

non avrebbe il pregio della psicologia, che in un romanzo

moderno ci sta come il cacio sui niaccheroni. L'osservazione

versa intorno all' infinita credulita della specie umana. I

bimbi credono alle novellette delle fate, sull'autoritk infallibile

della nonna che le racconta e per 1'aspetto venerando della
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cappa del camino che di generazione in generazione le ha

riverentemente ascoltate
;

i ragazzi credono ai detti e ai fatti

che leggono in iscuola, sull'autorita, per loro infallibile, del

libro stampato ;
i giovani credono alia storia, alia filosofia,

alia scienza, sull'autorita del libro stampato e su quella di

qualche professore di gran nome che la pubblica opinione ha

dichiarato infallibile
; gli adulti credono alle otto o sedici co-

lonne del loro giornale perche 6 carne della loro carne, ossa

delle loro ossa, sangue del loro sangue, e riflette in tutto e

per tutto le loro opinion! ;
e molti uomini della scienza cre-

dono a certe scoperte peregrine de omni re scibili sull'au-

torita del proprio ingegno o su quella di un pezzo di carta,

scritta in caratteri cabalistici, ingiallita dal tempo, ammuf-

fita e rosa dalle tignuole che essi accettano, perche antica,

per infallibile documento. Donde vSi deduce chiaramente che

quando 1'uomo si ribella ad un'autorita particolare, cade ne-

cessariamente sotto 1'influsso di un'altra, e che tutte le au-

torita sopraddette si riducono in ultima analisi all'autorita

infallibile della nonna e a quella che si effonde dalla vene-

rabile cappa del camino.

Cio posto, appartenendo i miei compagni di camerata alia

specie umana, non e maraviglia che bevessero grosso, e quan-

tunque di tanto in tanto protestassero che -le mie novellette

erano frottole, pure le a-scoltavano a bocca aperta e non ne

restavano mai sazii.

Torniamo a bomba.

Ma non era solamente la sostanza dei fatterelli che affa-

scinava i collegiali di Richmond; piu tardi anche la lingua

e lo stile c'entrarono la parte loro per incantarli. La lingua

e vero, qualche volta zoppicava in grammatica, ma le parole

erano poetiche, lo stile imaginoso e le fantasie de' miei ascol-

tatori vi si entusiasmavano. Leggendo i poeti inglesi mi ero

fatto un zibaldone di aggettivi arditi, di frasi poetiche, di simi-

litudini equatoriali, e tutto questo ben di Dio ammassavo e

aifastellavo ne' miei romanzetti con infinite diletto de' miei

giovani uditori.
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A qu<'i iciorni fioriva in In.u
rliiltTra il Carlyle, scrittore

" t'.imoso, e patriarca del superuoraini. I libri del

Carlyle andavano a ruba, lo stile del Carlyle era di raoda,

il nome del Carlyle correva sulle bocche di tutti, e Carlyle

e il suo stile erano piu necessarii alia felicitA dell' Inghil terra

di allora, ohe non lo sia il paese dei Boeri alia felicitk del-

1'Inghilterra di adesso. I giovanotti ridevano al club sopra il

suo Sartor resartus, le mamme inorridivano nei salotti sugli

orrori della sua Rivoluzione francese, e le ragazze, andando a

letto, si mettevano sotto il cuscino il suo libro degli Eroi e del

culto dotmto agli Eroi, nella speranza di svegliarsi la mat-

tina trasformate in altrettante eroine, e di venire, come tali,

adorate. Naturalmente, il culto per Carlyle e pel suo stile

entr6 anche nel collegio di Richmond
;
io ne fui preso, e riu-

scendo felicemente nell' imitarlo, venni dichtarato a pieni voti

il Carlyle della camerata.

Ad imitazione dunque del Carlyle e per compire il mio

alto ufficio, cominciai a scrivere in prosa cid che avrei do-

vuto scrivere in poesia, e mutai i miei raccontini in salmi,

in odi, in epopee. Col soffio creatore della mia imaginazione

diedi vita ad ogni cosa, e sotto la mia penna le astrazioni

anche piii sottili diventarono esseri animati, reali, tangibili.

I monti apersero gli occhi, lanciarono sguardi e videro il

mappamondo. I flumi mostrarono i denti, fremettero, pian-

sero, risero e fecero mille altre bellissime cose. Trovai la

faccia nelle nubi, gli occhi nei gigli, il mare interiore nella

rabbia, il naso nelle viole del pensiero, la bocca nelle cam-

pagne, il sorriso, il cuore e 1'anima in tutte le cose. In ogni

mio periodo ci doveva entrare almeno una volta la sublime

frase the heart of things, il cuore delle cose, e non credeva

perfrtta quella pagina che non contenesse almeno ventiquat-

tro volte un angelico intelletto d'amore. Insomma il mio

entusiasmo pel nuovo stile giunse a tale che parlavo e conver-

savo colle cose inanimate come se veramente udissero, e le

apostrofavo, le interrogavo, tenevo loro discorsi da innamo-

rato e prediche da cappuccino. Esse erano i miei Tancredi, i
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raiei Achilli, le mie Lesbie, le mie Clorinde, e pel rispetto

che portavo loro, presi a scriverne il nome con tanto di let-

tera maiuscola, come usano i Tedeschi coi loro sostantivi a

fine di aiutare il lettore a trovare il soggetto neH'inestrica-

bile laberinto del loro periodo.

Stavo in questi fervori e trionfi imaginarii quando il raio

professore di letteratura inglese mi gettd all' improvviso un

secchio d'acqua cosl fredda in capo da far calare la tempe-

ratura del mio cervello a cinque gradi sotto zero. Barbaro

professore ! Barbaro professore !

Avevo scritto qualche giorno prima, una composizione in-

glese alia foggia del Shelley e del Carlyle, dove c'entravano

dieci cuori delle cose, ventisette intelletti d'amore, cinque

anime elefantine, due uomini bipedi di preda, quattro mart

interiori, nove silenzi verdi. diciotto angosce infinite, dieci

donne nomadi, tre acclamazioni eroiche ; in tutto novanta-

nove sostantivi e tre mila due cento cinquanta quattro ag-

gettivi, con un mezzo milione tra punti di esclamazione, d' in-

terrogazione, lineette, virgolette e puntini.

Tre giorni dopo, il professore entrd in iscuola col mio

componimento in mano. Si sedette, 1'aperse, vi getto sopra

un'occhiata tigrina, si pose una mano fra i capelli, diventd

bianco, rosso e verde, e poi grid6 con voce stentorea -

Chevalier !

10 mi levai in piedi, pronto ad unirmi nel mare interiore

del mio cuore al cantico di lode che il professore, a mio cre-

dere, stava per intonare.

A qual genere di letteratura, mi domand6 egli fred-

damente, apparterrebbe mai il vostro componimento Master

Chevalier ?

11 tono singolare col quale il professore pronuncid quel-

F appellative master, in italiano, signer ragazzo, mi fece una

certa impressione. Erano le prime gocce del diluvio chedoveva

annegarmi. Tuttavia mi feci coraggio e uell'infinito silenzio

rerde della scuola lanciai arditamente una risposta no-made.

Al classico, Professore ! E la nuova letteratura, lo stile
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,
la prosa cllonica che tanto place alle doniu- e

ai:a//.i. K la letteratura dell'avvenire, profVssore, lette-

r.iuir.i ii.-lla quale risplenderono gia il Goethe, il Shelley, il

is, il Landor, e che sara imitata da uiia turba di pro-

eatori e di poeti in German ia, in Francia ed in Italia.

A questa mia professione di fede il minacciato diluvio

scoppid: Letteratura classica voi dite? ton6 il professore.

Letteratura da pazzi, dovete dire, prosa e poesia da mani-

comio. II bello letterario, master Clwiifii'r. non consiste so-

lamente nolla veste, nella frasuccia, neH'immagine, nell'aua-

logia; se tutte queste belle cose non servono a rendere piu

viva, piu chiara, piu bella 1'idea, in se gi& bella, ragione-

vole e vera, non servono a nulla, proprio a nulla. Vogliamo

la sostanza, master Checalier, e non ci seccate piu oltre colle

vostiv ombre. Quando maugiate un arancio, gettate via la

buccia. E pure anche la buccia 6 bella, 6 profumata, ed ha

un gentile colore. Ma chi si contenta della sola buccia? Que^e
vostre frasi poetiche, altisonuuti, immaginose, sono la buccia,

Cheralier! Dateci della buona sostanza master Che-

, e lasciate la buccia ai bambini per loro trastullo.

Quanto poi a dar vita alle cose inanimate, sappiate che i

monti, i flumi, e le pietre non hanno mai avuto ne cuore

ne anima, e come dice un poeta greco, 6 proprio inutile ri-

volger loro il discorso, lusingarle con frasi tenere, o fulmi-

narle colle ingiuriose, perche non ne fanno verun conto :

c-Joiv |iXet. Capite, master Chevalier? ouokv ^Xec! ouofev|ilXec!

Lasciate dunque da parte il vostro Carlyle, il Shelley, il

Keats, il Landor e tutti i prosatori immaginifici del presente

e dell'avvenire! Cotesti nuovi scrittori, che voi imitate, appar-

tengono flsiologicamente alia classe degli squilibrati, antro-

pologicamente a quella dei degenerati ;
letterariamente sono

nel periodo della decadenza e cronologicameiite ritornano al

seceutismo. Master Chevalier, mettetevi a sedere e non scri-

vete mai piii una simile olla podrida.

lo non mi misi a sedere, no, ma caddi a dirittura ful-

minato. Quando mi riebbi, il raio trono era sfasciato, 1'aura
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popolare in gran parte svanita, e de' miei cortigiani non mi
restavano che alcuni pochi, i quali, pur dubitando del mio

gusto letterario, avevano ancor fede nel mio ingegno sperti-

cato. Ma, come dice Omero, cosi doveva essere in piacere
del prepotente Giove: oOiw uou Atl (i.XXec u7iep|Aevl' <piXov efvac.

Avevo peccato di vanita ed ero punito coll' umiliazione.

Evviva la giustizia di Dio !

IX.

Audentes fortuna iuvat.

Dopo la sconfltta letteraria, raccontata nel capitolo pre-

cedente, continual mogio mogio 1'anno scolastico 1844, limi-

tandomi a godere in private i trionfi che mi procuravano
la mia bellezza flsica, la scienza del pugillato, e la maestria

del novellare. Tuttavia, ricordando il consiglio di Virgilio ;

audentes fortuna iuvat, risolvetti, verso la fine dell'anno,

di riconquistare il trono dal quale ero stato sbalzato.

Avevo visitato, mesi prima, il celebre castello di Petersham,
situate nel villaggio omonimo a poca distanza da Richmond.

Frugando nella biblioteca del palazzo, mi avvenne di leg-

gere in un vecchio codice un raccontino umoristico, in forma

di lettera, che mi and6 a genio, onde approfittando di un

giorno di vacanza me lo copiai e poi lo riposi nel mio zi-

baldone. Non mi sarei mai imaginato che su quel raccontino

avrei potuto fabbricare di bel nuovo la torre gia demolita

della mia fama. E pure fu per 1'appunto cosl.

Un mercoledi, il professore di letteratura ci diede da fare

un componimento in lingua inglese, in prosa, sopra un sog-

getto a nostra scelta e in quella forma che piii ci garbava.

lo subito pensai al raccontino della biblioteca di Petersham,

e senza che alcuno se ne avvedesse, lo copiai tutto dalla

prima all' ultima parola, vi aggiunsi del mio un paio di pa-

gine, e lo consegnai al mio terribile professore.
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Era costume di quel valentuomo di esaminare e correg-

gere i nostri componimeuti in private. Quando tuttavia ne

trovava qualcuno che fosse ottimo o pessimo ce lo leggeva
in iscuola per proporre il primo all'aramirazione e il se-

condo all'esecrazione comune.

II venerdi mattina il mio terribile professore venne in

iscuola, si mise a sedere guardando bene di sollevare con-

venientemente la marsina per non guastarla, si pose una

garaba sopra 1'altra, Ianci6 uno sguardo verso quella parte

dove mi trovava io, e poi grid6 :
- - Chevalier !

lo scattai in piedi come la palla sul campo del football.
-
Chevalier, disse egli, sento il dovere di restituirvi,

alia presenza di quest! giovani, 1'onore che avete perduto

tempo fa con quel vostro infame componimento. Tra le com-

posizioni inglesi di mercoledl la piu bella senza dubbio e la

vostra. Mi congratulo con voi, e intanto propongo il compo-
nimento del Chevalier all'imitazione di tutti.

Dette queste parole, lesse, in mezzo a un alto silenzio,

la lettera seguente :

Londra, 4 luglio 1844.

Carissimo amico,

E stato detto che le disgrazie sono una lampada alia cui

luce si distinguono i veri dai falsi amici. Ecco, che io metto

alia prova la tua amicizia per me, col domandarti aiuto e

consiglio nel mare di tribolazioni nel quale sto per naufra-

gare. Ho bisogno di un cuore che mi compatisca, di un'anima

che abbia pieta di me, di uno che mi comprenda, ed io

spero di trovare nella tua bonta 1'ultima tavola di salvezza.

Lascia dunque che io versi nel tuo cuore compassionevole e

indulgente la piena delle mie angosce umilianti.

Perch6 tu intenda a pieno lo stato psicologico della mia

anima, conviene che ti racconti in breve la storia della raia

vita, storia che in parte gia sai, ma in parte anche ignori.

Mio padre era un possidente di campagna di una certa

agiatezza, ma di nessuna cultura. Tuttavia, essendo io 1'unico
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suo figliuolo ed erede, risolvette, morta mia madre, di man-
darmi a scuola e far di me un gentiluomo. Passai dunque,
come tu sai, i primi anni della mia vita in una scuola di

grammatica, donde feci passaggio all'Universita di Oxford,

per ivi prendere una laurea oppure entrare negli Ordini

sacri.

Di persona sono alto e magro, bianchissimo di carna-

gione, cogli occhi cilestri, barba rada e molle, e una capi-

gliatura giallo pallida. Quanto alle mie qualita morali, tu

mi conosci : sono buono, dolce, sincere, ma talmente ritenuto,

pauroso e soggetto alia vergogna, che, quando mi avviene di

fare in pubblico il menomo sbaglio, il sangue mi sale al viso,

e divento rosso come una rosa in pieno fiore. La coscienza di

questa mia infelice debolezza, mi fece sempre sfuggire ogni

sorta di conversazioni e di compagnie, praticando le quali so-

lamente potevo dirugginarmi della mia nativa goffaggine e

timidezza, onde alia fine del corso universitario avevo gli

stessi modi sgraziati e grossolani come quando venni dalla

campagna. Nel resto, non e gia ch'io sia senza ingegno : ho

preso la laurea di dottore in lettere, ed amo lo studio con

tutta Fanima, ma temo assai che la mia goffaggine sia un

vizio fisiologico inerente alia mia natura e perci6 incurabile

Finita Funiversita, avevo di corto fatto ritorno a casa,

quando due eventi, affatto inaspettati, cambiarono repenti-

namente il corso della mia vita. Questi due avvenimenti fu-

rono, la morte di mio padre e 1
;

arrive in Inghilterra di un.

mio zio dalle Indie oriental!.

La morte di mio padre, lo confesso ora con dolore, mi
reco pochissima pena, perche, essendo egli zotico e grosso-

lano, avevo avuto piu volte occasione di vergognarmi di luu

Quanto a mio zio, poco lo conoscevo : sapevo solamente che

egli era un riccone sfondolato, avendo portato dalle Indie

una somma che avrebbe fatto ricco anche uu Ragia indiano.

Mentre dunque mio zio, stabilitosi in patria, faceva ca-

stelli in aria per la sua felicita avvenire, prese un terribile

raffreddore che in pochi giorni lo condusse al sepolcro. lo,
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naturalmente, fui il suo erede universale, onde a venticinijn

anni, rai trovai solo, padrone di me medesimo, ricchissirao,

abbondanternente versato in latino, greco e matematiche, ma
allo stesso tempo coal rozzo, zotico, timido e impacciato, da

ossere la favola di quanti mi conoscevano. Stanco alia per-

fioe di sentirmi chiamare il bue d'oro, vendetti la casa pa-

terna, e mi andai a stabilire nei sobborghi di Londra, dove

comprai una yilletta stupenda in mezzo a un elegantissimo

vicinato.

Fra i signori che abitavano nei dintorni, parecchi ave-

vano figliuole da marito, le quali, saputo de' miei quattrini,

cominciarono a farmi 1'occhio dolce, considerandomi come la

ineta naturalissima dei loro strali. E vero, ero un bue d'oro,

ma, come dice un certo classico greco, un bue d'oro trova

piii facilmente moglie che un Adone di pietra, per la sem-

plicissima ragione che 1'oro e oro, e il bue bue, cose, en-

trambe, graditissime a certe donne, delie quali e pieno 1'Oriente

e rOco ; iente.

Comunque sia, i papa delle suddette ragazze da marito

si affrettarono a farmi visita e ad invitarmi alle loro case pel

te, pel pranzo e per le altre riunioni sociali. Costretto dalle

loro gentilissime instanze, accettai parecchi inviti, ina quando
venne il momento di mettermi in cammino mi manc6 il co-

raggio e rimasi a casa. Qualche volta arrival a cavallo fino

all'iugresso dei loro parchi, ma, vedute da lontano le ra-

gazze della famiglia che si trastullavano dinanzi alia casa, mi

prese un tale tiinore che inorridito voltai il cavallo e feci

ritorno a casa.

Finalmente, risoluto a vincere una buona volta la mia

strana tinaidita, accettai, tre giorni or sono, di pranzare coi

signori Friendly, persone ricche, colte, gentilissime e che abi-

tano in una bella villa a due miglia dalla mia.

Prima per6 di cominciare 1'odissea delle mie sventure

debbo notare che, conscio della mia goffaggine e de' miei

movimenti senza garbo ne grazia, avevo chiamato da Lon-

dra, un mese prima, uuo dei migliori maestri di ballo perche

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1233. 21 25 ottobre 1901.
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vedesse di far di me un gentiluomo. Confesso che le prime
lezioni mi tornarono sommamente difficili, rifiutandosi i miei

muscoli a piegarsi secondo le regole dell'arte. Pero, dagli

oggi, dagli domani, in una ventina di giorni, grazie anche

alia conoscenza ch' io aveva delle matematiche, riuscii ad

imparare il modo di fare con grazia un inchino a una si-

gnora, a camminare senza barcollare, e a piegare il corpo

secondo le cinque posizioni dell'arte coreograflca senza per-

dere il centre di gravita, cosa assolutamente necessaria a chi

brama di restare in piedi.

Incoraggiato dunque dalla nuova arte da me imparata,

montai a cavallo e mi diressi verso la villa dei signori Friendly.

La famiglia Friendly si compone del cavalier Tommaso,
di una sua sorella, ancor nubile, della sua signora, di due

figliuoli, e di cinque figlie, fra i sedici e i ventidue anni.

Avevo appena infllato il cancello del viale che mette alia

villa, quando il suono del gong, annunziante il pranzo, mi

getto nella costernazione e mi fece salire le vampe^nl viso.

Guardai 1'orologio, mi convinsi che non poteva essere il segno

del pranzo, e, fattomi coraggio, tirai innanzi.

Alia porta di casa mi aspettava un servo in livrea : sulle

scale altri camerieri mi fecero un mondo d'inchini, mentre

ad alta voce annunciavano il mio nome ai padroni di casa,

che stavano ad aspettarmi neiranticamera della biblioteca.

Io giunsi dinanzi ai signori Friendly cosi impacciato, che non

sapevo piii se fossi morto o vivo. II cavallo, Tavevo lasciato

dinanzi al portone, ma il frustino Io tenevo ancora in mano

e non sapevo dove metterlo. Buttarlo per terra non con-

veniva, in tasca rifiutava di starci, sedie non ce n'erano,

e mentre il cavalier Tommaso e tutta la parte femminile della

sua famiglia mi circondavano per ossequiarmi, io guardavo

quel maledetto frustino, che proprio non sapevo dove gettare.

Firialmente, preso dalla disperazione, ruppi il circolo de' miei

amici, corsi alia finestra, e giii and6 il frustino, con infinite

sollievo del mio spirito.

I signori Friendly, da gente squisitamente educata, fecero
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le viste di non accorgersi di niento, e coi loro amabili sorrisi

procurarono di farmi sentire ch'io stavo in mezzo ad amici.

H cavaliere intanto si raise al mio fianco, e stando un mezzo

passo indietro, comincio a presentarmi ad uno ad uno i membri

della sua famiglia, a ciascuno dei quali io feci un inchino,

portando indietro il piede alia terza posizione. Ma sfortuna-

tamente, inchinando io la signorina Elvira, non presi le de-

bite misure, e piantai il tallone sul dito grosso del cavaliere,

ancora ammalato di podagra. Io gettai un grido, chiesi mille

scuse, e per vergogna dell'atto incivile mi dipinsi in faccia

del colore del carminio. II signor Tommaso port6 tutto pa-

zientemente, dife la colpa al caso, e in'introdusse in biblioteca,

dove ci mettemmo a sedere per aspettare che la campana ci

chiamasse nella sala da pranzo.

In biblioteca cominciai a riavermi un poco. La signora

Friendly m'interrog6 intorno alia mia villa, il cavaliere ed i

figliuoli vi aggiunsero le loro osservazioni, le ragazze mi fe-

cero i loro sorrisi piu belli, ond'io a poco a poco mi rimisi

in calma, e il calore della faccia die giu alquanto.

Sugli scaffali di contro a noi c'erano alcuni volumi di poeti

e prosatori greci, legati in pelle ed oro. Io da ci6 dedussi che

il cavaliere era uomo di lettere, onde condussi il discorso sulla

letteratura greca e sui vantaggi che il suo studio ha recato

alia civilta. II signor Tommaso naturalmente entr6 appieno

nelle mie idee, anzi aggiunse che non sapeva capire come

alcuni pensassero a bandire Io studio del greco dai licei e

dalle universita . Io stava per replicare, quando i miei occhi

caddero sopra le opere di Senofonte, le quali, legate in se-

dici volumi, in pelle ed oro, facevauo bellissima mostra di se.

La vista del mio autore prediletto, stampato in tanti volumi,

cosa da me non mai prima veduta, mi trasse fuori di me per

la maraviglia, onde levatomi da sedere mi accostai allo scaf-

fale per esaminarli piu da vicino. II cavaliere, si alz6 ancor

esso, ond'io credendo volesse per cortesia prendere un vo-

lume per mostrarmelo, credetti bene di prevenirlo, stesi il

braccio e con grande energia cercai di cavare il primo vo-
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lume che mi venne sotto la mano. Non 1'avessi mai fatto! A.I

tocco delle mie dita, giu caddero tutti e sedici i volumi, e nel

cadere ruppero il calamaio della scrivania che stava di sotto. I

sedici volumi di Senofonte altro non erano che una tavola di

legno, la quale, coperta di pelle dipinta in bella maniera e colle

debite iscrizioni in oro, simulava perfettamente i dorsi deilibri.

Al fracasso della caduta e alia vista di quell'inganno rimasi

a dirittura di stucco
;
ma la mia confusione si accrebbe a millo

doppi quando vidi un rigagnoletto d'inchiostro uscire di sotto

a quella maledetta tavola e gocciare silenziosamente sul tap-

peto della biblioteca. A quella vista la mia faccia avvampo
di vergogna : cavai fuori il fazzoletto bianco, mi chinai e cereal

di arrestare colla pezzuola lo scorrere dell'mchiostro sul tap-

peto. II cavaliere mi prego di non badarci, le ragazze scla

marono in coro che era nulla, e intanto fu dato 1'annunzio del

pranzo. La signorina Dina mi offerse il braccio, io rimisi il

fazzoletto in tasca, e seguito dagli altri della famiglia m'in-

camminai verso la sala da pranzo. Recitata la preghiera di

uso, ci mettemmo a sedere e i servi portarono in tavola la

minestra. Io sedeva fra la signora Friendly e la signorina

Dina, la maggiore delle sorelle. Ricevuto il mio piatto di mi-

nestra, mi accorsi che la mia sedia era troppo lontana dalla

tavola, onde per recarmi il cucchiaio alia bocca dovevo cur-

varmi disgraziatamente. Accostare un po' piu la sedia mi

pareva ormai troppo tardi, onde mi appigliai al solo partito che

mi restava e tirai il mio piatto, quanto fu piii possibile, sulTorlo

della tavola. Ma inchinandomi a fare un inchino alia signo-

rina Dina, non so come il mio piatto perdette 1'equilibrio e

mi cadde in grembo. II brodo era caldo bollente, e i miei cal-

zoni di seta nera, sottili sottili, di modo che alia subita scot-

tatura provai un'agonla di dolore. I signori Friendly diedero

in esclamazioni di compassione, i servi corsero ad asciugarmi

i calzoni con una mezza dozzina di tovaglioli, ed io restai la,

affatto istupidito dal dolore e dalla vergogna, colle coscie mezzo

bollite, e fra le risa mal soffbcate delle ragazze piu giovani.
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Ad ogni modo anche questo tormento passd, e si pot*'- ri-

pivndere il pranzo interrotto e la gentile conversazione.

Si usa presso certe famiglie offrire all'ospite di trinciare

la carne o il pollastro. II cavaliere, in un momento infelice,

mi offerse il forchettone e il trinciante, e il servo mi pose

davanti i pollastri. Maledetti i pollastri, le loro raamme, le

uova e tutta la generazione dei volatili! Io, nuovo affutto

a tal genere di operazioni, impugnai il coltello e il forchet-

tone e li immersi con tanta energia nel seno delle mie vittime,

die di subito, senza ch' io sapessi come, me le vidi sparire di-

nanzi. Un pollastro era volato sul petto della signorina Elvira,

un altro era corso a dare un bacio al cavaliere, e un terzo, dato

di cozzo ad una bottiglia di vino 1'aveva rovesciata sopra

una salsiera, concianflo il sale, il pepe e la tovaglia come

ti puoi imaginare. Io non dimcnticher6 mai 1' impressione

che ebbi da questo accidente e dalla squisitissima educazione

dei signori Friendly. Le ragazze ridevano, e bench6 cercas-

sero di tossire, di coprirsi la bocca col tovagliolo, pure di

tanto in tanto scoppiavano in un riso inestinguibile; ma il

cavaliere e la sua signora le sgridarono, e fulminandole cogli

occhi riuscirono a ricondurre la calma.

Non star6 a descrivere altre piccole disavventure che mi

toccarono durante la seconda e la terza portata ;
mi bastera

il narrarti fedelmente la disgrazia finale, donde potrai giu-

dicare se posso ancora presumere di far parte della societa

umaiia.

Avevano i servi portato in tavola un bodino, in appa-

renza non molto caldo, ma che in realta scottava quanto
1'olio bollente. Tutto occupato a parlare d'Oxford col cava-

liere, non posi mente al calore del bodino, onde, quando la

signorina Elvira mi preg6 di passarle un piatto di piccion-

cini che mi stava dinanzi, nell'ansiet di servirla, mi get-

tai senz'altro in bocca il pezzo di bodino che tenevo sulla

forchetta. Ohime! come far6 io a narrare la scena tragica

che ne segul ? II bodino era caldo, bollente : io chiusi la bocca

e mi scottai orribilmente la lingua, il palato, le fauci; pro-
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vai a inghiottirlo, ma invano, che il dolore non me lo per-

mise: alia fine, vincendo lo spasimo la vergogna, apersi la

bocca e rigettai quel maledetto bodino sul piatto. La mia

faccia era in fiamme, gli occhi mi giravano nelle orbite, la

bocca mi doleva orribilmente e, per lo sforzo fatto nel vin-

cermi, da tutta la persona mi grondava il sudore. Questa

volta nessuno rise, ma tutti presero a compatirmi e a sug-

gerirmi diversi rimedii per calmare il bruciore. Fra i varii

suggerimenti, prevalse quello del cavaliere che consiglid un

bicchiere di vino di Xeres, col quale dovevo risciacquarmi

ben bene la bocca e poi inghiottirlo. Ma o fosse il mio fato

avverso o la malizia del cameriere, invece di vino di Xeres

mi venne offerto un bicchiere pieno di fortissima acquavite r

che io, credendo esser vino, usai largamente nel risciacquarmi

la bocca e mi provai anche d' inghiottirla.

Ma quanto a ci6 ogni mio sforzo torn6 vano. Non uso af-

fatto ai liquori, colla lingua, il palato e le fauci scoiate e

coperte di vesciche, al contatto dell'acquavite, provai uno

spasimo cosi acuto che, portando con impeto le mani alia

bocca, il maledetto liquore mi schizzo fuori dal naso, d'infra

le dita e dagli angoli della bocca, spruzzando la tovaglia,

le bottiglie e le due signore che mi sedevano ai lati. Le ra-

gazze a quello spettacolo scoppiarono in una tremenda risata,

e indarno, coi gesti e colle occhiate, si prov6 il cavaliere a

quietarle. Ma le mie disgrazie non erano ancora giunte al

colmo. Grondando io tutto di sudore, cominciai ad asciugarmi

la fronte e il viso con quello sciagurato fazzoletto della bi-

blioteca, tutto ancora bagnato d' inchiostro, e naturalmente,

la mia faccia apparve in un subito solcata in tutte le dire-

zioni da strisce nere e violacee, che mi cambiarono in un

cencio da pittore, in un mascherone, in un mostro. A quella

vista anche il cavaliere e la sua signora si diedero per vinti r

e si unirono ai figliuoli e ai servi nel riso universale.

Quando io m'avvidi di quest'ultimo fatto, mi levai su e

gridando come un ossesso, fuggii da quella casa, piii addo
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lorato, piu avvilito, piu vergognoso che se avessi commesso

il massimo dei d'-Iini.

>ti, araico, la storia delle mie disgrazie. Se dopo averla

Int.-i. rrcdi ch'io possa ancor vivere, vieni a consigliarmi

sul da farsi. Con ci6 farai una bell'azione e salverai la vita

del tuo sventuratissirao

ENRICO.

Questa lettura eccit6 nella scuola un uragano di applausi,

che io mi succhiai in silenzio, colla testa fra le mani, colla

coscienza chiara e lampante di farmi bello de' vestiti altrui,

e di volare in alto colle penne non mie. II professore lodd

molto il mio componimonto, Iod6 ancora di piii il contegno

modesto che avevo serbato nell'ascoltare gli applausi a me

diretti, osservd che, veramerite, la composizione gli serabrava

un po' superiore alia mia eta, ma che, ammettendo egli la

teoria del delinquente nato, doveva a rigor di logica am-

mettere anche il superuorao nato, e che io, senza alcun dubbio

apparteneva a quest' ultima classe. Se ne rallegrassero dun-

que 1'Italia e il mondo, che era nato un Chevalier.

Quanto a me, a tutte queste osservazioni ne aggiungerd

due sole altre : cio6 a dire, che gli uomini in gencrale pre-

feriscono il ridere al piangere, e che 1'arte del plagiario e

molto comoda, e piu in uso di quello che generalmente si

crede. Peccato che qualche volta quell'arte nobilissima sia

un po' pericolosa, per la fllosofica ragione che non tutte le

ciambelle riescono col buco !
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STUDII D'ANTICA LETTERATURA CRISTIANA E PATRISTICA *.

GLI ATTI DE' MARTIRI.

15. I Catalogi agiografici dei Bollandisti. 16. Un martirologio romano
sul principle del secolo Fdi A. URBAIN. 17. Studio sui Gesta mar
tyrum Romanorum del DUFOURCQ. 18. Nota di Pio FRANCHI
DE' CAVALIERI sulla leggenda di S. Bonifacio. - - 19. La Passfo

SS. Mariani et lacobi pubblicata dal medesimo. 20. Altre recent*

pubblicazioni.

15. Chi percorra i venti volumi finora apparsi degli Analecta

Bollandiana, o per maggiore comodita si faccia a leggere le fitte

pagine, che sullo stato degli studii agiografici negli ultimi anni

scrisse il prof. Ehrhard a
,

dovra meravigliare della straordinaria

attivita de' dotti in questa materia e del progresso che si va facendo

ogni di per rispetto alia critica de' singoli Atti de' martiri. Giova

sperare che pur si giunga al termine desiderate di dare un corpo

degli Acta martyrum sincera, che sostituisca quello del Ruinart,

venuto in luce fin dal 1689, ma oramai non piu rispondente al-

1'odierno stato dell'mvestigazione critica. Per quanto egregia pe'suoi-

tempi fosse questa collezione, cosl il citato Autore 8
,
non si deve

dimenticare ch'essa non e il frutto mature di una lunga vita da

scienziato, ma il primo lavoro giovanile dell'illustre maurino. Nel

resto 1'attenta investigazione dell'opera, sotto il rispetto del suo-

fondamento diplomatico e de' principii secondo i quali furono accolti

i singoli testi, dimostra che alia collezione manca assai piu di quanto*

finora si supponeva, perche possa passare come compiuta. >

1 Cfr. Civ. Catt. quad, del 7 settembre 1901, p. 576 as.

2
EHRHARD, Die altchr. Litteratur u. ihre Erforschung von 1884-1900,,

p. 539-592.
* Ib. p. 539.



RIVISTA DELLA STAMPA 329

E nondimeno il lavoro che rimane a fornire e si ampio e si

arduo e difficile, che passeranno degli anni assai prima che gli

studii possano dirsi veraraente maturi in ogni parte del campo va-

stissimo, e passino quindi dalla minuziosa analisi ad una sintesi gene-
rale e concreta. Innumerevoli sono i document! d'ogni ragione che

gia si conoscono
;
innumerevoli quelli che sono o sperduti o tuttavia

nascosti nelle biblioteche
;
e perocche non 6 possibile accertar nulla

-senza prima determinare 1'autenticita ed il valore di ciascun docu-

raento, cosl 6 necessario premettere il lungo e paziente lavoro di col-

lazione e d'esame critico, a fine di scoprire le relazioni che legano
tra loro le different! leggende di una medesima Passione, per quindi
ascendere quanto piu torni possibile alia sua redazione primitive.

Talvolta le improvvise scoperte archeologiche ed epigrafiche gettano

luce viva su questa o quella questione; talvolta la sciolgono addi-

rittura. Ma questi sono casi rari, e la via consueta 6 quella di gua-

dagnare faticosamente il terreno a passo a passo, come si S dovuto

fare sin qui.

Eccellente sussidio a codesto immane lavoro critico 6 quello

<;he gia da parecchi anni vanno offerendo i PP. Bollandisti, non

pure con gli Anakcta, dove pubbh'cano i loro studii particolari e

quelli di altri egregi scienziati, i nuovi testi critici e un compiuto
resoconto bibliografico di tutto cio che vien messo in luce nelle

opere a stampa e nelle rassegne scientifiche; ma particolarmente
con la pubblicazione del Catalogus codicum hagiographicorum, che

contiene la descrizione sistematica e ragionata de' manoscritti agio-

grafici delle principali biblioteche di Europa. Cos! furono pubbli-
cati in volumi a parte i codici agiografici latini della R. Biblioteca

di Bruxelles (2 vol. 1886), i latini (3 vol. 1889-1893) ed i greci

{1 vol. 1897) della Bibl. nazionale di Parigi, i greci della Biblio-

teca Yaticana (1 vol. 1899)
J

; poi, nelle varie annate degli Analecta,
i codici agiografici latini deH'Ambrosiana di Milano, i greci delle

Biblioteche Chigiana e Barberiniana di Roma, ed altri parecchi delle

piu important! biblioteche particolari. A fine poi di agevolare a tutti

le ricerche de' codici manoscritti ancora sepolti nelle biblioteche, i Bol-

landisti misero pure in luce una Blbliotheca hagiographica graeca
-delle Vite messe a starapa (1 vol. 1895) ed una Bibliotheea hdgio-

graphwa latino, de' primi se<;oli e dell'eta di mezzo, piu perfetta an-

cora della precedente. Di quest'ultima 6 ora in corso di stampa ii

aecondo ed ultimo volume, che sara quanto prima compiuto.
1 Per I'edizione di qnesio volume lavorb coi Bollandisti il ch. Pia

FRAKCHI de
1

CAVALIERI, scrittore della Vaticaniv.
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16. Tra le pubblicazioni proposte dalla Commissione patristica

della R. Accademia delle scieDze di Berlino vi 6 pure quella degli

Acta Martyrum sincera de' primi secoli, ed intanto il lavoro di prepa-
ruzione ferve anche cola da piu anni. Ai cattolici tornera caro il sa-

pere che il Prof. Ehrhard di Vienna fu incaricato dalla Commis-

sione di.preparare la Eaccolta degli Atti autentici .greci. Altri ebbero-

1'incarico per gli Atti latini, ed un primo frutto di questi studii

preliminari, durati dal suo Autore per parecohi anni, ci sta innanzi

nel volume: Un martirologio della comunita cristiana di Roma
sul prindpio del secolo V l

.

II ch. A. Urbain scrive nella prefazione stupende parole sui

martiri di Cristo, che secondo 1'alta dottrina di S. Paolo, compiono
in certo modo nelle loro membra la passione del Kedentore. Ma
quanto e bello ed attraente 1'argomento, altrettanto 6 difficile trattarlo

a modo, soprattutto, come si 6 detto, a cagione dell'immenso nu-

n;ero de' document! e delle ardue question! che ad ogni passo in-

contra la critica. Tornando quindi del tutto impossible, nel presente

stato degli studii, di signoreggiare 1'intero campo agiografico de' primi

secoli, 1'A. si vide costretto di determinant i confini. Si attiene

percio ai soli santi di Roma e si propone di ricostruire un mar-

tirologio romano, quale sarebbe potuto aversi dalla Chiesa romana

sul principio del secolo quinto, e ci6 col sussidio di tutti gli studii

storici fatti sin qui, prendendo per6 per fonte ropria e precipua il

cosiddetto martirologio geronimiano.

L'importanza di questa tesi, meglio si conoscera dall'esposizioue

dt-1 metodo, che TA. adopera per bene stabilirla e provarla.

In una prima parte (p. 4-102) egli esamina 1' immense corredo

de' documenti che deve avere alia mano per procedere con plena

sicurezza nelle sue affermazioni : anzitutto da uno sguardo alle fonti

general! fornite dall'archeologia, dagli Atti de' martiri, dalle notizie

tutte locali o regionali che la storia ha gia appurate ;
fa quindi un

auipio esame del martirologio geronimiano nelle sue fonti, nel suo

contenuto, nelle sue relazioni di dipendenza dal Cronografo romano

del 354
; passa poi a studiare i calendarii ed i martirologi piu an-

tichi, i libri liturgici, le Vite, le passioni e i documenti d'ogni ge-

nere che danno notizie agiografiche, chiudendo con un prospetto

generale di tutte le leggende messe a stampa o tuttavia rnanQ-

1 AUGUST URBAIN, Ein Martyrologium der christl. Gemeinde zu Rom am
Anfang des V. Jahrkunderts. Quellenstudien zur Geschichte der rOm. Mar-

tyrer (Texte und Unters. N. F. VI, 3); Leipzig, Hinrichs, 1901. 8 IV-
266 p. M. 8.
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si-ritte ed inedite che riguardano i santi romani. Questo capitolo

iniportantissirao e disposto in 96 paragrafi, ognun de
1

quali indica

le fonti a starapa o manoscritte che trattano di un santo o del

gruppo di santi, che sogliono insieme annoverarsi (p. 30-77). Siruile

1'altro capitolo in 65 paragrafi sui cimiteri cristiani, tombo e

titoli di chiese (p. 82-102).

La seconda parte (p. 102-210) contiene il lavoro di ricostru-

zione deirantico martirologio romano sul fondo, come s'd detto, del

geronimiano. Per ogni giorno dell'anno il ch. Autore raette insierae

una scritta, secondo che nelle fonti gli pare autentica
; poi con

buon corredo di document! diraostra, non solo la ragione sto-

rica di quella scelta, aggiungendo brevissime indicazioni agiogra-

fiche su quanto puo essere necessario a sapersi intorno a tal punto,

ma ben anco i motivi che lo inducono a tralasciare altri dati o

incerti o non autentici, introdottisi piu tardi nelle fonti. La dispo-

sizione del libro e Tavere precedentemente enumerati con ordine

assai accurate tutti i docuinenti, che possono ricorrere in queste

critiche determinazioni, rendono niolto facile il riscontro ed agovo-

lano non poco 1' intelligenza del testo, che nella sua dicitura 6 breve

e strettamente scientifico.

L' Autore designa il suo lavoro col nome di fatica da car-

rrttiere (Bemiihung ernes Kdrrners, p. 1), alia quale augura un

modesto posticino nell' immenso campo dell' investigazione storica

ed agiografica. Certo la fatica da lui durata appare improba ; ma
la merce offerta 6 preziosa assai. E vero che trattasi di un tenta-

tive ed il ch. Autore lo dice espressamente, tale essendo la diffi-

colta oggettiva della ricostruzione di un simile martirologio ro-

. mano, che 1'opera, nel presente stato dogli studii, non pud riuscire

se non imperfetta in molte sue parti e soprattutto incompiuta.

Manca assolutamente ogni appoggio storico per ben definire quali

santi nou romani fossero stati accolti nel calendario romano
;

bi-

sogna dunque attenersi a' soli santi di Roma, escludendo gli altri

turti. Inoltre 6 igaoto qual fosse il circondario romano verso il

mezzo del secolo V. Dalle pietre miliari potrebbe dedursi, secondo

che opina 1'Achelis, che vi appartenessero i territorii dei Sabini,

dei Piceni, dei Tusci e degli Umbri
;
ma il fatto rimanendo incerto,

tornano necessarie parecchie nuove esclusioni. Per ultimo ne' docu-

ment! regna grande confusione ed incertezza nel determinare il giorno

proprio e vero assegnato alia commemorazione di buoa numero di

santi, alcuni dei quali ritornano pure due e piu volte; 6 quindi

impossibile in parecchi casi di coglier giusto. Ma contuttocid il la-
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voro dell' Urbain 6 sodo e durevole. Su questo fondo critico e ser-

vendosi delle notizie quivi storicamente vagliate, potranno gli stu-

diosi piu di leggier! procedere all'esame de' documenti, che tcccano

1'agiografia de' prinii quattro secoli, e nelle molte incertezze e la-

cune, che tuttavia ritnangono, avranno sprone a nuove e piu di-

ligenti ricerche.

Ad esempio, una ne presenta il ch. Mons. de Waal. 11 marti-

rologio geronimiano al giorno VI id. febr. ha questa scritta : Romae

depositio sti Pauli episcopi, che TUrbain tralascia, non essendo

possibile di sapere quale San Paolo vescovo sia quivi indicate

(p. 127). II de Waal fa la supposizione che originariamente invece

di epi (episcopi) fosse scritto api (apostoli) e trova, adducendo buone-

ragioni, che una memoria della deposizione di S. Paolo apostolo dal

luogo ad catacumbas alia basilica ostiense nel III secolo compi-

rebbe assai bene il ciclo di feste in onore di S. Paolo : 8 decembrer

Romae inventio corporis sancti pauli apostoli- 25 gennaio, trans-

latio corporis pauli apostoli; e quindi 8 febbraio, Romae depositio>

sti pauli apostoli *.

17. Un altro lavoro di gran lena sui martiri romani 6 stato-

messo in luce nel giugno 1900 dal ch. A. Dufourcq, in prepara-

zione alia sua prossima edizione critica dei Oesta Martyrum ro~

manorum tra il secolo quarto e 1'ottavo
2

. II problema proposto &

grave assai, poiche trattasi di definire e di dimostrare a punta di

valide ragioni storiche e col sussidio di tutti i lavori di critica fin

qui apparsi, che cosa debba tenersi di quell' immensa moltitudine-

di Atti di martiri, che appaiono nella letteratura cristiana dal se-

colo IT in poi, e si propagano nella Chiesa mettendo radici tena-

cissime, delle quali parecchie si mantengono ancor oggi nel pensiera

popolare. Ma anche qui 1'A. si dovette restringere ad una part*

1 Mons. DE WAAL, Die Daten uber den heil. Apostel Paulus On Marty-

rologium Hieronymianum in Rom. Quartahchrift XV (1901), p. 244-248. A
proposito di questo studio, il ch. A. BADHSTARK pubblica nel medesimo qua-
derno una nota molto interessante intorno la traslazione dei corpi dei

SS. Apostoli Pietro e Paolo, secondo le notizie fornite dalla cronaca an-

tica del patriarca giacobita Michele del secolo XII (Die Traslation der Leiber

Petri und Pauli bei Michael dem Syrttr ; ib. p. 250-252).
8 A. DOFOURCQ, Etude sur les Gesta Martyrum romains (Bibl. des Ecole

franf. d'Athlne et de Some, vol. LXXXIII); Paris, Fontemoing, 1900, 8%
VIII-434 p. oon sei tavole in fototipia. Fr. 13,50 L'EHRHAKD non ne fa

menzione lit dove parla delle pubbiicazioni intorno gli Atti romani.
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sola degliAtti de' martiri, troppo essendo vasta la raateria per ab-

bracciarli tutti.

Nel medio evo le geste romane si tennero per autentiche. Ri-

fiorendo gli studii storici, si comincio dapprima a dubitare della loro

autenticita; poi si ricorse all' ipotesi dell' interpolazione ; per ultimo

furono detti apocrifi (p. 4). E tali veramente appaiono, se non tutti,

certo una buona parte; poiche sopra sottantasette testi che si possono

assegnare come fonti possibili del martirologio adoniano(sec. IX), qua-

rantacinque incirca, esarninati diligentemente dall'A., presentano una

tal parentela filologica e psicologica, che la dimostrazione della na-

tura apocrifa di un solo basta a fare pendere la bilancia in disfa-

vore degli altri tutti (p. 77).

Come avvenne adunque che mentre Roma alia fine del secolo IV

non conosceva, se non in modo assai parco la storia de' suoi mar-

tiri (ne fanno fede il poeta Prudenzio, i Calendarii e gli Itinerarii

piu antichi ed autorevoli, gli scritti di Papa Datnaso e di altri illustri

contemporanei), verso la meta del secolo IX corre oramai per le

mani di tutti 1'ampia raccolta delle geste, con istorie cosl ben defi-

nite negli episodii ed in ogni piu minuta circostanza particolare?

(p. 18-32).

Per dare una conveniente risposta 1'A. esamina nella l
a

parte

un gran numero di testi, studiandone specialmente il carattere let-

terario e morale, e con abbondante citazione di esempii dimostra

1' impossibility ch'essi appartengano al periodo classico de' martiri.

Particolarmente forte e 1'argomento tratto dal carattere psicologico

dei testi, che non regge per nulla al paragone degli Atti veramente

autentici che possediamo. Nella 2a parte passa ad esaminare le

origini piu probabili delle geste romane; e poichfc queste si mo-

strano indipendenti nel loro complesso dal feriale geronimiano
e dal martirologio cosiddetto di Eusebio, convien ricercare quelle

origini nelle tradizioni locali delle chiese e de' cimiteri di Roma.

L'ampia trattazione 6 faticosa assai, ma porge occasione di cogliere

ad ogni passo un primo germe della tradizione e contemplarne

quindi lo sviluppo successive, fino alia formazione compiuta della

leggenda. Per ultimo nella 3a parte, movendo dai fatti superior-

mente esaminati, si vogliono investigare le cause che produssero la

trasformazione delle tradizioni martirologiche e sono parecchie ;
ma

ben si possono riassumere in una sola piu generale. Chiusa 1'era

de' martiri, la vita cristiana si svolge rapida nel periodo della pace
e sente quindi naturalmente il bisogno di ricordare quello della lotta

e scriverne la storia. L'ultima piu terribile persecuzione di Diocle-
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ziano lasciO negli spirit! un' impressione cosl profonda, che di leg-

geri si venue nella credenza che le persecuzioni de' secoli prece-
dent! fossero state la condizione normale della Chiesa, mentre in

verita si dimostrano eccezioni alia regola, frequenti se si vuole, ma

pur sempre eccezioni. La mirabile sobrieta di Papa Damaso (366-

384) nel tramandare le memorie de' martiri, non parve quindi ba-

stare ai fedali nel Y secolo
;

i pellegrini che da ogni regione afflui-

vano in Roma e gli asceti che oramai rappresentavano la parte piu
fervida del popolo cristiano, sentivano bisogno di pascolo piu largo
alia loro devozione, e quindi piu facilmente accoglievano le pie

esagera/ioni de' chierici e de' custodi in commendazione de' san-

tuarii loro confidati, applicando a tutto un' epoca passata quel che

era proprio di un periodo particolare, trasferendo a molti senza

punto addarsene quel che era proprio di un martire solo, e tes-

sendo spesse volte sopra semplici indizii larghe trarne di avveni-

menti. Griunge il inomento, quando i racconti si mettono in carta,

e la leggenda entra nel dominio della letteratura e della storia.

Ma neppure allora il documento si mantiene intatto, esposto com'6

alle varie influenze de' tempi che si succedono. Ed ecco quest'altro

caso
;

le prime leggende rornano provenienti dalle antiche tradizioni,

si vanno anch'esse a poco a poco deformando; sentono sempre piii

1'influsso di Bisanzio e dell'Oriente, e soprattutio diventano mezzo

di propaganda, non solo in mano degli asceti cattolici, ma degli stessi

eretici, che vi introducono le loro dottrine perniciose facendole pas-

sare come dottrine de' martiri. N& questo basta; perche spesso le leg-

gende, manipolate dagli eretici, vengono di nuovo corrette in senso

cattolico e si rimettono in voga, creando nuove serie di redazioni,

sempre piu differenti dalle primitive e sempre piu discoste dalla sto-

ria vera l
.

La redazione delle geste de' martiri romani, secondo le dimo-

strazioni dell' A., d posteriore alia fondazione del Basso Irnpero, ma
anteriore alTanno 595; va quindi collocata nell'epoca del dominio

ostrogotico (p. 279 ss.). Quanto al valore storico delle geste,' esso e

di poco momento per chi studia la vita cristiana durante le perse-

cuzioni
;
ma d considerevole assai per la storia de' secoli posteriori,

1 Tra i parecchi esempii citati dal DOFOURCQ, ricordiamo quello dell'epi-

sodio Quo vadis?Gli eretici manichei.per denigrare S.l'ietro, inseriecono nelle

geate il racconto della sua fuga durante la persecuzione neroniana e quindi

il rimprovero di Gesu apparsogli a mezza via. I cattolici trovano bello il

fatto dell'apparizione e senza piu 1'accolgono; ma lo ridanno corretto per

raodo, che torni a tutta gloria del Santo Apostolo (Vedi p. 331).



HKI.I.A M-A.MPA

specie dal secolo IT al VII, riscontrandosi in quei racconti molto

bone impressa la vita popolare cristiana durante tale periodo: vita

assai importante a conoscersi non raeno degli altri grandi fatti esterni

della storia ecclesiastica (p. 359 ss.). Questo parra ad alcuni dobole

> mipenso, in confronto di quel molto piu che 1'investigazione sto-

rica ritiene per apocrifo. Ma chi ama sinceraraente la verita pre-

ferisce il poco vero al molto falso, pognamo che gli costi alquanto

il rinunziare a questo od a quel pio racconto, che altra volta 1'avea

edificato e commosso. Pero rimane pur serapre, salvo alcuni pochi

casi, 1'oggetto reale e vero della nostra devozione e pieta, cioe il

martire, della cui esistenza non si dubita punto; cade soltanto la

leggenda o la parte di leggenda che arbitrariamente ne infiora la

vita e il culto. Non si deve poi dimenticare che la Chiesa al primo

spargersi di tali scritture si oppose assai nettamente. Gia il VI Con-

cilio di Cartagine, celebrato nel settembre 401, condannava la troppa
facilita d'introdurre il culto di martiri, non bene provati, sul solo

fondamento di sogni e vane illusioni l
. Sul principio del VI secolo

quest'attitudine dura ancora, ed abbiamo gia altra volta citato in

questa Rassegna il celebre decreto attribuito a Gelasio De reci-

piendis et non recipiendis libris. Quivi si dichiara aperto che la

Chiesa di Roma venera i martiri ed i loro combattimenti, anzi crede

che abbiano sofferto assai piu di quel che si narra. Ma con assai

pntdente cautela essa non accoglie la lettura delle geste ; anzitutto

1 Omnino nulla mentoria martyrum probabiliter acceptetur nisi... Nam

quae per soninia et per inanes quasi revelationes qnorumlibet hominutn

ubicumque constUtiuntur altaria, omnimodo improbentur (Con. Caih. VI,

can. 17, Cfr. HEFKLK, Conciliengesch. 2* edi^. II, 82). Pur troppo i sogni e

le rane rivelazioni divennero il luogo comune, onde muovono moltissime

leggende apocrit'e, ed il culto di martiri, eospetti o fabbricati di sana pianta,

non fu cosa solo propria della provincia d'Africa. Sulpizio Severo (t verso

il 425) nella sua Vita S. Martini, cap. XI, racconta che nelle vicinanze di

Tours, il popolo venerava un cotal luogo come tomba di un martire. Dai

vescovi precedent! era stato quivi eretto perfino un altare (nam el altare

ibi a superioribus epiacopis constitutum habebatur). Ma S. Martino che non

era punto uomo di cieca fede (non temere adhibens incertis fidem), chiese

agli anziani del clero il nome del martire ed il tempo della sua passione,

affermando che occorreva una tradizione certa per onorare quel morto. Or

egli venne a sapere che trattavasi di un ladrone mesao a morte pe' suoi

delitti e che quel culto poggiava sopra un errore (latronem... fiiisst, ob sce-

Irra percuwum, vttlgi errore celebratum). Onde fece dietruggere 1'altare e

mettere fine alia superstizione (A. LBDBC, Un dfnicheur lie saints au IV*

siecle in Province du Maine, IX, 1901, p. 157-158 ; Cfr. Anal. Boll. XX,

1901, p. 340).
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perchb non si conoscono i nomi di chi U ha composte ; poi perche
si sa certo che uomini o ignoranti o infedeli le hanno ingombrate
di cose superfine e male acconce; infine perchd alcune si credano

ficrtfte da eretici. Non si vuole per tutte queste ragioni dare altrui

occasione neppure lievissima di beffe e pero le geste non si leg-

gono
l

. Ma la natura de' tempi e le tristi vicende della citta di Roma
durante i secoli VI e VII fecero dimenticare molte cose, mentre

pur sernpre le leggende, nate tra il popolo, dal popolo erano lette

avidamente, come pure dagli asceti e soprattutto dai monaci. A poco
a poco penetrano nelle officiaturo liturgiche dei monasteri, di la si

fanno strada all'officiattira pubblicn delle altre chiese e vengono in

line ricevute e permesse dai canoni. Nel 794 Papa Adriano gia

poteva scrivere a Carlomagno: Passiones Sanctorum martyrum
sancti canones censuerunt ut liceat eas etiam in ecclesia legi cum
anniversarii dies eorum celebrantur (p. 385-386). Senza questo, le

leggende apocrife dei martiri avrebbero toccato nelle Chiese la me-

desima sorte dei vangeli apocrifi, delle apocalissi e de' numerosis-

simi altri scritti di simil genere, dimenticati per sempre.

ITopera del Dufourcq, sebbene un po' troppo affrettata, deve dirsi

grandemente giovevole a far luce sopra gran numero di question!

assai intricate. Spesso perO la chiarezza fa difetto, e spesso ancora

il lettore non sa bene dove si trovi. Senza dubbio la diversa natura

delle dimostrazioni esigeva metodo diverse di esposizione; ma il giusto

equilibrio delle parti pareva richiedere che Fesame delle fonti, fatto

sotto tanti e si varii aspetti, precedesse la dimostrazione delle tesi e

non venisse ad interromperla ad ogni istante. Inoltre il discrete lettore

perdonera alcune ^spressioni ed anche alcune pagine, gittate giu con

soverchia durezza : quelle ad esempio intorno la cultura intellettuale

di 8. Gregorio Magno (p. 378 ss.). Quanto alle singole conclusioni ed

alle sentenze particolari dell'Autore, i Bollandisti 2
gia fecero parec-

chie riserve, particolarmente sulla supposta scoperta dell'A. di un

Liber Martyrum, che nella Chiesa romana ai tempi di S. Gregorio

Magno sarebbe corso accanto al Liber Pontificalis e di cui si avrebbe

1 Civ. Catt. XVIII, 2 (1901), p. 54. Cfr. 1'intero testo in MIONB P. L.

LIX, 171-172. ft notevole anche queat'altro capoverso: Item Scriptura de

Invention* dominicae cruets, et alia scriptura de Inventione capitis beati

loannis Baptistae, noi-ellae quidem relationes aunt, et nonnulli eas catholici

legunt. Sed cum haec ad eatholicorum manus pervenerint, beati apostoli Pauli

praecedat sentential Omnia probate, et quod bonum est retinete.

* Anal. Boll. XIX (1900), p. 444-447.
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utia copia nel mil. fmlnt. rindob. lat. 357, scritto nel secolo X,

sempro aocondo 1'A., proveniente da un archetipo del secolo VI.

18. A questo proposito ci riene innanzi una dissertazipne del

cb. Pio Franchi de' Cavalieri, dove si fa ad esarainare neU'opem
surriferita un solo punto, secondario se si vuole nella storia de' mar-

tiri romani, raa non privo d' interesse agiografico
!
.

Secondo il Dufourcq 1'apocrifa leggenda di S. Bonifacio, amante

pnrna di Aglae e poi convertito e martire di Cristo, sarebbe statt

composta in Roma sul principio del secolo VII, forse durante il

pontificate di Bonifazio IV (619-625), da un monaco del Celio

o dell'Aventino, dopo che fu eretta la chiesa in onore del martire.

Egli ritiene inoltre che la leggenda fosse suggerita al monaco dalle

geste di S. Sabina, la cui chiesa sorgeva, come oggi ancora, in pros-

simita di quella di S. Bonifacio, e che delle due redazioni degli Atti,

1'una greca, 1'altra latina, la latina sia indubitatamente 1'originale.

Tutte queste osservazioni sembrano al Franchi prive affatto di

fondamento, com'egli cerca di dimostrare ripigliando quasi per

intero la tesi gia sostenuta dal Duchesne, dieci anni or sono *, che ciod

Roma non e certamente la patria di quella leggenda, si bene

1' Oriente, dove simili racconti, dettati a scopo d' illustrare una

teoria morale erano in gran voga, senza tuttavia che si possa deter-

minare il luogo dove fu scritta
; gli Atti del martire furono quindi

recati a Roma insieme al suo culto verso il scoolo VII, qui tradotti

in latino, e un po' piu tardi, verso il secolo IX, rirnaneggiati

alquanto nella forma che or conosciamo.

19. Maggiore importanza ha uno studio, onde il medesimo

Franchi arricchisce la bella aerie delle sue pubblicazioni. Ire

anni or sono, egli aveva dato in luce la Passione dei SS. Montano,

Lucio e compagni, martin africani del secolo III 3
,
sostenendo che

gli Atti loro, non pure sono sinceri, sebbene il loro autore senza

punto offendere la verita storica avesse tenuto d'occhio la Passione

1 Pio FBANCHI DE' CAVALIERI. Dove fu scritta la leggenda di S. Boni-

facio f in Nuovo Bull, di Arch, crist. VI (1900), n. 3, 4, p. 205-234.

1 L. DUCHKSNK, Notes sur la topographie de Rome in Melanges de VEcole

fra*f . de Some (1890), p. 226-234.
3 Pio FRANCHI DB' CAVALIBRI. Gli Atti dei SS. Mentano, Lucio e com-

pagni. Hecensione del teato ed introduzione suite sue rolazioni COD la Passio

5. Perpetuae (Rdm. QuartalschHft 8. Supplementheft ). Eoma, 1898, 8,
VIi:-112 p. M. 5.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1233. 22 25 ottobre 1901.
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di S. Perpetua, ma degni eziandio di nota come opera letteraria,

in quanto che riflettono la lingua, lo stile e persino le chiuse me-

triche de' periodi proprii dello stile letterurio di S. Cipriano. 11 ch. A.

ritorna su questi Atti, a fine di rispondere alle difficolta di V. Schultze

e rendere piu evident! le prove dell'autenticita della Passione dei

SS. Mariano e Giacomo, anch' essi africani e del medesimo tempo.

Ne pubblica quindi gli Atti in nuova edizione critica *,
servendosi

delle recensioni precedent!, imperfettissime invero, e studiandosi

con opportune osservazioni e felici raffronti di ristabilire per quanto

6 possibile la lezione primitiva. Nel che gli torno di sommo

aiuto un nuovo codice, appartenente alia biblioteca del Seminario

d'Autun. Esso & del secolo IX e presenta un testo relativamente

corretto, a cui si avvicinano altri due codici, parimente sconosciuti

fin qui, 1' Eugubino e il Corsiniano.

II Franchi in tutti i suoi lavori, all' erudizione, al dominio della

materia, aiPocchio critico acuto, congiunge una grande modestia

che gli cattiva Tammo del lettore, ed una vera pieta verso i SS. Mar-

tiri, ch'egli va di mano in mano illustrando. II carattere della pre-

sente rassegna non ci permette di esporre il racconto tenerissimo

di questa Passione, scritta da un testimonio oculare, pieno ancor

esso di santo entusiasmo per la fede di Cristo 2
. Vi sono tratti di

bellezza incomparabile, come ad esempio la descrizione del martirio

sui margini della riviera, in un praticello chiuso intorno da ridenti

colline : cade sotto il ferro del carnefice la testa del giovinetto lettore

Mariano, e la madre sua Maria era la presente. Essa godeva come

gia la madre de' Maccabei, ed oramai, compiuto il sacrifizio e si-

cura del figliuol suo, non pure con lui congratulavasi, ma seco

stessa, per aver dato al mondo un tal pegno. Abbracciando il capo

dol niartire, glorificava le sue proprie viscere, e la pieta sua reli-

giosa imprimeva baci frequenti sulla ferita del capo reciso. te

veramente Maria ! te beata e madre veramente per cotal figlio e per

cotal nome! Chi mai potrebbe errare nel chiamarla felice per si

gran nome, poiche tanto 1'onora il parto del ventre suo?

Questi racconti, non dovrebbero rimanere ne' libri de' dotti, ma
tornare nelle mani del popolo, e mentre la scienza con zelo inde-

1 Id. La Passio SS. Mariani et lacobi (Studi e Testi. Pubbl. dellaBibl.

Vat. n. 3). Roma, 1900, 8, 75 p. L. &.

8 II DCFOURCQ 1. c. p. 67 ss. si serve di questi Atti per illustrare il suo

argomento morale, quale criterio di genuinita nello studio degli Atti dei

martiri.
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tesso e con critica illuminata va determinando gli Atti sinceri del

Muitiri, 1'ascetica cristiana dovrebbe con zelo non minore imposses-
;.o ad edificazione de' fedeli.

20. Jndichiamo soramariainente, come vengono alia nuino, alcune

ultro pubblicazioni che si riferiscono alia presente materia: an-

zitutto il nuovo lavoro del Kirsch sopra S. Cecilia *; lo studio

critico dell'agostiniano p. Antolin sopra S. Ermenegildo
a

;
la nota

di A. Bauer sulla simiglianza tra gli interrogatorii di una certa ca-

tegoria di antichi Atti di martiri, e quelli pagani contenuti ne' pa-

piri egiziani de' tempi di Claudio, di Traiano e forse anche di Marco

Aurelio, dove si descrivono alcuni greci alessandrini ed ebrei alle

prese con gli iniperatori romani per causa di religione
3

;
la notizia

che il Baumstark ritrae dal cod. vat. siriaco 155, dove e detto che

Lazzaro, frateilo di Marta e Maria, avrebbe predicate ad Alessan-

dria e vi sarebbe stato messo a morte da Tiberio *, la qual cosa

potrebbe far sospettare 1'esistenza di Atti riguardanti S. Lazzaro, fin

qui non conosciuti
; le osservazioni del Krusch contro Mons. Du-

chesne a proposito delle origini del martirologio geronimiano
6 e

la dotta risposta di questo, nella quale mantiene 1'origine del la com-

pilazione definitiva del martirologio per la Chiesa di Auxerre verso

la fine del secolo VI e 1'esistenza di una sua altra forma anteriore

conosciuta da Cassiodoro e da S. Gregorio Magno
6

; gli appunti

interessanti di G. Mercati intorno Atti di martiri od antichi scritti

1 P. A. KIRSCH, Die hi. Cacilia, Jungfrau und Marti/via ; Regensburg,

Pustet, 1901, 8, 162 p. II ch. A. divulga qui il frutto di un' altra 8ua

piu ampia trattazione scientifica in corso di preparazione. Gli Atti della

Santa, pubblicati dal Bosio, sarebbero opera del secolo VIII o IX, mentre

egli stima di aver ritrovato in un codice di Monaco una uopia assai fedele

degli Atti, compoati nel sec. V. Per la morte di S. Cecilia mantiene la

data 229 owero 230, gia asserita precedentemente. Cfr. Civ. Catt. XVII,

(1900), p. 345.
2 G. ANTOLIN 0. S. A. San Uermenegildo ante la critica historica in Ciudad

de Dios XXI (1901), vol. 56. p. 5-15, 177 190. II lavoro non e ancora cornpiuto.
8 A BAUER, Heidnische Martyrerakten in Arch. f. Papyrusforxch. 1900,

t. I, p. 29-47. Ad altri perb potranno parere semplici esercizii retorici e

quindi meritevoli di ben poca consideraziene.

4 A. BAUMSTARK, Vewhollene Lazarusakten?'\n Rom. Quartalschr. XIV

U900), p. 210-211.
* B. KRUSCH, Nochmals das Martyrologium Hieronymianutn in Neues

Archiv. XXVI (1901), p. 349-389.
fl L. DUCHESNK, Un dernier mot sur le Martyrologe hii'n>Hi/mien in Anal.

Boll. XX (1901), n. 3, p. 241-245.
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agiografici, che si leggono ne' fogli di rigaardo di alcuni codici e

particolarraente ne' palinsesti della Biblioteca Yaticana f
. II ch.

Autore ne descrive parecchi e specialmente si ferma sul cod. vat.

gr. 1853, i cui fogli rescritti provengono da un grande Menologio
di settembre premetafrasteo e quindi di una certa importanza per

1'agiografia. La parte che riguarda il rnartirio di S. Trofimo, pub-
blicata per intero dal Mercati, ha questo di particolare che nel

dialogo fra il martire ed il suo giudice si leggono alcuni tratti che

si trovano eziandio in Clemente alessandrino, in Eusebio di Cesarea

ed in Teodoreto. Che si rinnovi qui il caso dell'apologia di Aristide,

e che il Mercati si trovi sulle tracce di una qualche apologia an-

tiellenica? Egli non osa affermare, ma neppure vuol negarne la

possibilita e si rimette al giudizio di altri scienziati.

L'Emo Card. Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato di Sua

Santita, avev^ presentato al II Congresso di Archeologia cristiana una

assai dotta memoria sopra un nuovo Catalogo cimiteriale romano, dal

medesimo scoperto ed illustrate 8
. Esso fu trascritto nel 1455 da un

codice della Biblioteca di Nicolo V per opera di Giovanni Yynck>
chierico tedesco, ed offre un testo migliore degli altri quattro fin

qui conosciuti. Cosl FErno A., contrariamente alia sentenza del I)e

Rossi e dello Stevenson, ha potuto stabilire che la lista di 17 cimi-

teri non rappresenta una specie di torso di una lista piu ampia>

ma e veraraente un documento originale, che appartiene alia se-

conda meta del pontificate di Liberio (352-366). Friittanto il Baum-
stark S riuscito a scoprire un sesto esemplare del medesimo docu-

mento, il quale, sebbene corrotto ed interpolate, serve nondimena

a conferma delle dimostrazioni gia fatte ed ad illustrarne maggior*
mente piii di una parte

3
.

E pure degno di particolare menzione il nuovo esame critico

del Monceaux sugli Atti relativi al martirio-di S. Cipriano
4

. Gli Acta

1 G. MEBCATI; Note di letteratura biblica e cristiana antica; . XV, Un'apo*

logia antiellenica sotto forma di martirio [Studi e Testi. Pubbl. della BibL

Vatic n. 5). Eoma, 1901, p. 207-226.
2 M. Card UAMPOLLA DKL TINDARO. Di un catalogo cimiteriale Romano.

Di una biografia di Santa Melania giuniore. (Sec. Congresso intern. d'Arclu

crist. Saggio degli Atti, offerto in dono dal Comit. promot. agli ascritti al

Congresso). Eoraa, Bertero, 1900, 4, 25. p.
3 A. BADMSTARK, Das Verzeichnis der romischen Coemiterien bei Andrea

Fulvio in Horn. Quartalschr. XV (1901), p. Ml.
*

P. MONCEAUX, Examen critique des documents relatifs au Martyre de-

Saint Cyprien in Rev. Archfologique, 1901, mara-av il, pp. 249-271.
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,nxiil<trin e la Vila Ci/i>ri<ini, scritta dal diacono Ponzio, sono

document! senza dubbio autentici, per6 di carattere assai diverse.

(ill Art, i furono redatti nell'attuale lore forma poco dopo la morte

di Cipriano, ma come appare dall'esame che 1'A. istituisce, sono

composti di tre different! documenti aniti insieiue con lieve pas-

saggio : i due primi sono i processi verbali dei due interrogator!],

prima dell'esiglio (a. 257) e prima della morte (a. 258), il terzo 6 un

breve mcconto del martirio. Mentre questi Ada sono sobrii assai,

eppure preziosi per le notizie che porgono, la Vita Cypriani ha ca-

rattere di panegirico e si diffonde in notizie di minor conto, al contrario

tace sopra avvenimenti assai important! della vita del santo. Essa non

dipende dagli Acta, ma neppure loro contraddice; anzi i due do-

cumenti si compiono a vicenda con nou ispregevole guadagno

della storia.

Mons. Fr. Bulk' pubblicd nel suo Bullettino di Archeologia e

Storia dalmata assai pregevoli note sopra la questione, ardente-

mente agitata, intorno S. Domnione, vescovo di Salona e martire

del III secolo, ed intorno il travestimento fattone in un S. Domnio

o Doirao, martire, discepolo di S. Pietro e primo vescovo della me-

desima citta. II caso nella storia degli Atti dei martin e dell'agio-

grafia non e punto raro e le ragioni per bene spiegarlo abbondano

largamente. Di S. Domnione abbiamo monument! epigrafici, storici

ed artistic! di prim'ordine. Insieme con altri compagni egli sostenne

il martirio sotto Diocleziano nel 299, e rimase in tanta tnemoria e

venerazione che lo ricorda il martirologio geronimiano agli 11 aprile.

II dalmata Papa Giovanni IV (640-642), come narra il Liber Pon-

tificalis, per la grande devozione verso lui ed i compagni, fece tra-

sportarne a Roma le ossa venerate, subito dopo la distruzione di

Salona per opera dei barbari (639) e le depose in una cappella

del battistero lateranese, detta di S. Yenanzio, edificata a questo

fine ed ornata dello stupendo mosaico che oggi ancora vediamo. II

ritratto di S. Domnione sta quivi nel disegno centrale ed in posto

d'onore accanto a S. Giovanni Battista. La memoria del santo ve-

scovo dovette naturalmente conservarsi tra' pochi superstiti salo-

nitani
;
ma non pud fare meraviglia, se poste le terribili devasta-

zioni e le tristi vicende de' tempi, tale memoria si andasse indebo-

lendo di mano in mano e si tramutasse poi in quella di un mar-

tire piu antico e perfino discepolo di S. Pietro. I primi germi della

nuova leggenda s'incontrano nel 924, quasi tre secoli dopo la tra-

slazione di Papa Giovanni IY. Su questo argomento si consulte-

xanno eziandio i lavori pubblicati da Mons. Bulk'- in appendice al
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Bidlettino citato, cid sono la traduzione italiana dello studio sui

santi di Dalmazia ed Istria del Bollandista p. Delehaye *, la ri-

stampa di una memoria, scritta fin dal 1719 dai Mattiassevich-Ca-

ramaneo di Lissa con una dotta prefazione del Zanella 8 ed infine

UQO studio anonimo, scritto da persona assai versata in questi studii,

dove tutta la controversia 6 riassunta con chiarezza ed evidenza di

prove irrefutabili 3
.

Un'altra osservazione e chiudiamo. Gli atti del martirio diS. Ignazio

di Antiochia, conosciuti sotto il nome di MariyriumColbertmum dalla

biblioteca che ne possiede il manoscritto greco, dopo la pubblicazione

fattane dal Ruinart, riputavansi per lo scritto piu antico genuine

degli Atti de' Martiri che si conoscesse. Ma il Dr. Funk nel 1889

con forti e gravi ragioni ne impugno 1'autenticita, traendo poi alia

sua Topinione comune. Non mancarono tuttavia altri critici che ri-

sposero alle ragioni del Funk, particolarmente il Dr. B. Sepp nel

1898 e di nuovo nello scorso settembre, prendendo egli occasione

dalla risposta al suo primo scritto, che si ebbe dal Funk nel 1899 4
.

II Sepp esatnina ad una ad una le ragioni opposte, studiandosi di

diinostrare che le contraddizioni storiche, che si avvertono tra il

Martyrium, le lettere genuine di S. Ignazio e lo storico Eusebio,

sono piu apparenti che reali e possono essere spiegate in tutt'altra

maniera. Egli concede che 1'introduzione storica e la dossologia fi-

nale del Martyrium possono essere giunte posteriori, collocate al

posto dell'iscrizione della lettera e della sua chiusa
;
e quanto al si-

lenzio di Eusebio intorno questi atti, risponde non potersi dimo-

strare che Eusebio ne dovesse far parola, poiche questi ricorda ben si

le lettere ignaziane, ma solo per poter citare per lo scopo suo le

1
I. DELEHAYE S. I. Saints d'lstrie et de Dalmatie. Trad. ital. (Estr. degli

Atti e Mem. della Soc. istr. di Arch, e Stor. patria, XVI, 3, e 4). Parenzo

Coana, 1901, 8
8

,
32 p. II lavoro del DELEHAYE fu pubblicato dapprimanegli

Anal. Boll. XVIII (1899), fasc. 4.

2 Dr. A. MATTIASSEVICH-CARAMANEO di Lissa. Riflessioni sopra I'lstoria di

S. Doimo, primo vescovo di Salona e Mart ire, patrono della citta di Spalato,

dalla quale sono formate le lezioni per il 2 Nott. del suo Offizio al 7 mag-

gio. Studio archeologico storico pubblicato per cura del Sac. APOLLONIO ZA-

NELLA. Spalato, Narodna Tiskara , 1900, 8, XVJ-27 p.
3 Storia e leggenda di S. Domnione o Doimo, vescovo martire di Salona

f delle sue reliquie. Saggio storico, critico. Spalato, Narodna Tiskara ,

1901, 8, 57 p.
4 DR. B. SEPP, Zu den Ignatius Acten in Katholik, 1901, II, settembre,

p. 264-273. Sullo stato antecedente della fcontroverda vedi EHRHAHD I, c.

p. 569-560.



1KI.I.\ s'lAMPA 343

io stesse 1 1 murtire. Ne il Sepp, ne altri pu6 disconoscere

In t-T/u tit-lit- (iiftieolta proposte dal Funk e non direino che il nuovo

studio le abbia vittoriosamente confutato. Nondimeno 1'insistenza

conservatrice del Dr. Sepp pud giovare a chiarir serapre meglio

10 state della questione, mettendo in rilievo i dubbii che per avven-

tura potessero rimanere ancora nella sentenza del Funk.

Nei seguenti paragrafi toccheremo degli studii sulle persecuzioni

de' primi secoli; ne offriranno abbundante materia parecchi lavori,

cbe insienie con altri assai gia da tempo aspettano pazientemente

11 loro turno.

II.

L'ARCIPELAQO DELLE FILIPPINE *.

L'osservatorio astronoiuico di Manila, diretto presentemente dal

Rev. P. Giuseppe Algue d. C. d. G. e noto da molti anni agli

scienziati e ai navigatori che frequentano i mari dell'estremo oriente.

I varii libri pubblicati dai direttori delTOsservatorio intorno ai vul-

cani, ai terremoti, ai maremoti, ai vend, ai cicloni e ai tifoni che

devastano i paraggi delle isole Filippine hanno reso I'Osservatorio

meritamente famoso, e gli annunzi di vicine tempeste che esso te-

legrafa a tutti i porti dell'estremo oriente hanno cooperate a sal-

vare migliaia di vite preziose e a mettere in salvo navi e vapori
carichi di mercanzie.

Quando adunque, caduto 1'arcipelago delle Filippine in mano

degli Stati Uniti, 1'ammiraglio Dewey voile aiutare la Commissione

americaua incaricata dal Governo di studiare 1'Arcipelago sotto tutti

i suoi aspetti, consigli6 la Commissione stessa di consultare i Ge-

suiti dell'Osservatorio di Manila, i quali, peritissimi intorno la storia

naturale del paese, potevano dirigerli nell'adempimento della loro

missione.

1 El Archipelago Filipino. Coleccion de Datos Geograficos, Estatlisticos,

Cronoldgicos y Cientificos, relatives al mismo, entresacados de antertorex obrat,
u obtenidos con la propria observacidn if estudio FOR ALOUMOS PADRES DK LA
MisidN DE LA COMP. DE Jvsts, en estos islets. Washington, Imprenta del Gobierno,
1900. 2 Vol. in 4% XXVI-708, XX 470 p., con laminas 286. Adas de Fi-

lipinas. Coleccion de 30 Mapas, trabajados por delineante* fili/)inns bajo la

direccidn del P. JOSE ALOUE S. I. director del Observ. de Manila, 1899. Prezzo
del tre voll. Dollar! 20.
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I Commissarii americani si attennero al savio consiglio dell'am-

rairaglio, e, non che direzione ed aiuto, trovarono presso i Gesuiti

dell'Osservatorio, gia bell'e fatta 1'opera stessa, alia qualo, per cura

del loro Governo, dovevano applicarsi.

Quei buoni e dotti Padri erano venuti raccogliendo da mold anni

ogni sorta di fatti scientific! sulla storia naturale dell'arcipelago, e li

avevano raccolti in due volumi accompagnati da un prezioso atlante,

i quali, stampati di poi a spese del Governo americano, proponiamo
era alia considerazione dei nostri lettori.

L'intera opera, come abbiamo detto, abbraccia due volumi in

ottavo grande, 1'uno di 700 pagine, e di 470 1'altro. II primo vo-

lume espone la geografia, 1'etnografia, la geologia, la botanica e la

zoologia dell'arcipelago. II secondo volume descrive la climatologia,

la sismologia e il magnetismo terrestre del paese. L'atlante poi,

contenente 30 carte geografiche, 6 forse la parte piu preziosa di

questo insigne monumento di scienza moderna. Ecco come ne parla

il Sig. Pritchett, soprintendente americano del National Coast Sur-

vey Bureau. Poco dopo Parrivo dei Commissarii americani a Ma-

nila, si seppe che i Rev. Padri Gesuiti dell'Osservatorio stavano

preparando un atlante dell'arcipelago sotto la sorveglianza del di-

rettore Rev. P. Giuseppe Algue. Avendo chiesto di vederlo, la Com-

raissione si convinse che le nuove carte geografiche dei Padri su-

peravano in valore scientifico quanto fino allora era stato pubbli-

cato, e risolvettero di assicurarsi la cooperazione dei Padri nella

compilazione di un futuro atlante che deve abbracciare in ogni sua

parte 1'intero arcipelago.

L'assoluta mancanza di misuramenti in molte delle isole, aveva

resa molto difficile e lenta la formazione dell'atlante, ma gli autori

non risparmiarono diligenza e fatica, raccogliendo ogni possibile

informazione dai proprii confratelli, da religiosi di altri Ordini, dagli

abitanti stessi, e da viaggiatori ed esploratori dell'Arcipelago, di

tal maniera che il loro atlante si avvicina quanto piu d possibile

alia perfezione. In conseguenza, dobbiamo a loro e ai religiosi del

loro Ordine quanto si sa presentemente sull'interno dell'Arcipelago.

Prima che siano compiuti i misuramenti di tutte le isole 6 impos-

sibile avere un atlante di Mindanao che possa dirsi scientificamente

accurato, ma crediamo che 1'atlante dell'Osservatorio di Manila rap-

presenta correttamente la scienza odierna sull'Arcipelago delle Filip-

pine, e aggiunge all'antica un'ampia raccolta di nuove e preziose

cognizioni scientifiche . Fin qui il Pritchett.

Dopo la testimonianza ufficiale del Governo degli Stati Uniti,
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che loda, approva e stampa a sue spese 1'opera del Kev. P. Algu6

e de' suoi compagni, ogni encomio dell'opera stessa o superfluo. 11

lavoro scientifioo del Padri dell' Oaservatorio di Manila o classico,

e restera tale tinche misuramenti piu esatti delle isole e studii piu

ampii non riescano a definire piu accuratamente certi dati scientific!

che gli Autori dell' insigne opera dovettero per manoanza di sicuri

ragguagli lasciare in forse.

A darne un' idea dell'ampiezza e della minutezza bastera trascri-

vere qui alcuni capi della parte etnografica : Primi abitanti delle

isole Filippine Emigrazione degli Indiani all'Arcipelago Altre

uazioni che vi si stabilirono Stirpi alle quali si possono ridurro

gli abitanti dell'Arcipelago Carattere fisico della stirpe nigrita,

e luoghi dove abita Descrizione degli Indonesian! e loro regioni

Caratteri della stirpe malese e paesi che occupa Usi e costumi

dei nigriti, degli indonesiani, dei mori, degli indigeni inciviliti

Dell'antica maniera di scrivere dei popoli filippini Relazioni che

passano fra le varie lingue parlate nell'Arcipelago e la lingua

malese, ecc. ecc.

Un soggetto, per esempio, pieno d'interesse e quello dove gli

Autori descrivono i prodotti minerali dell'Arcipelago. Appartenendo
era il paese agli Stati Uniti, 1' immensa ricchezza di ogni sorta di

minerali che contiene verra senza dubbio messa a profitto, e ripa-

ghera ad usura le molte spese della sua compra ed occupazione.

II rame, sotto la forma di calcosina e di calcopirite si trova in

grande abbondanza a Mancayan, a Suyuc, a Bumuncun, ad Agbao
e altrove. Minerali di zinco, di piombo e di argento sono frequent!

in grande copia nelle province di Ambos Camarines, nell'isola

Cebu, a Surigao e a Marinduque. L'oro abbonda in quasi tutte

le isole. I principal! deposit! finora conosciuti sono quell! di Ca-

gagan, dl Deinisamis, di Surigao nell'isola di Mindanao, e quelli

di Paracale e di Mambulao nelle province di Ambos Camarines.

A Gapan, nella provincia di Nueva Ecija, 1'oro si trova allo stato

di grani, di polvere e di cristalli.

Di minerali combustibili, finora almeno, non se ne sono sco-

perti molt!
;

vi 6 tuttavia della lignite, in una certa copia, che con-

tiene dal 50 al 75 per cento di carbone. In molt! luoghi delle isole

di Cebu e di Leyte si sono scoperte sorgenti di petrolio, e per

ogni dove si vanno trovando minerali di asfalto, i quali piu tardi

potranno essere un' aitra fonte inesauribile di ricchezza per gli

Stati Uniti. Lo stesso e a dirsi delle acque minerali che coprono

letteralmente tutto il paese.
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Altri capi pieni d'interesse e strettamente scientific! sono quelli

del secondo volume che trattano della climatologia e del magnetismo
terrestre dell'arcipelago. Trentadue tavole di curve e di altri dati me-

teorologici riassumono eloquentemente il costante lavoro di osserva-

zione, nel quale i Padri dell'osservatorio di Manila furono per ben

trentacinque anni occupati. Queste tavole mostrano la pressione atmo-

sferica, la temperatura dell'aria, le condizioni igrometriche, la quan
titS media della pioggia annuale, la forma delle nubi, la loro velo-

cita, 1'altezza degli strati superiori e le varie misure della velocita

dei venti. Queste osservazioni continuate costantemente per tanti anni

hanno posto i Padri Faura e Algue in grado di potere con una certa

sicurezza formulare diversi teoremi sui cicloni. Prendendo per fon-

damento le curve delle variazioni regolari del barometro, ottenute giorno

per giorno in un certo numero di anni, si pu6 predire con quasi asso-

luta accuratezza la maggiore o minore intensita di un dato ciclone.

La regola del P. Faura e che I'intensita di un ciclone 6 propor

zionale all'ampiezza della deviazione della indicazione barometrica

dall'oscillazione normale diurna e notturna della pressione barome-

trica. II P. Faura invent6 di piu un barometro speciale, un ago del

quale segna sopra una targhetta bianca il tempo che fara durante

un ciclone. II P. Algue dal canto suo perfezion6 il barometro del

suo antecessore nell'ufficio di direttore deH'Osservatorio di Manila,

inventando un delicatissimo congegno, mediante il quale il barometro-

tifone, non solo predice 1'avvicinarsi di un ciclone o tifone, ma segna

altresl la sua attuale distanza dall'osservatore. Questo barometro-tifone

e stato largamonte adottato dai capitani dei vascelli che navigano pei

mari deU'estremo Oriente, e ha dato felicissimi risultati *.

Ne si creda tuttavia che quest'opera, per se di carattere stret-

tamente scientifico sia noiosa a leggersi. Tutt'altro ! Ai dati scien-

tifici, alle copiose statistiche, alle tavole delle misure fisiche e me-

teorologiche, agli specchietti delle lingue e delle diverse popolazioni

fanno seguito vivaci descrizioni, ragguagli minutissimi di usi e co-

stumi strani e curiosi, esposizioni limpidissime di fenomeni natu-

rali rari e sorprendenti, considerazioni politiche, religiose e morali

importantissime, e un compendio esatto delle vicende storiche, etno-

grafiche e religiose, per le quali passo 1'arcipelago dai tempi piu

antichi -fino ai nostri giorni. Valga per tutti il seguente esempio,

preso cola nel primo volume, dove gli autori parlano della religione

dei Filippini prima e dopo la loro conversione al cattolicismo.

1

Vol. II, pag. 240 e sgg-
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Che cosa erano i Filippini in fatto di religione prima cho

ilhmes e Legazpi approdassero a queste isole ? Quello che era

ed 6 tuttavia 1' immensa maggioranza degli indigeni idolatri del-

1'Asia, gl'Indiani, i Cinesi, gl'Igorroti, gli Ati, i Manobi, e i sel-

Taggi delle montagne di Mindanao, che non sono ancora inciviliti

e convertiti alia fede cristiana. Erano animisti o adoratori delle

anime dei trapassati ;
sabeisti o adoratori del sole, della luna e

delle stelle. Non avevano idea alcuna di un solo Dio, spirituale,

infinite, eterno, creatore del cielo e della terra, e padre amoroso

del genere umano
; scorgeano altrettanti d$i nelle piante, negli uc-

celli, nei quadrupedi, nelle rupi, nelle grotte e negli scogli del

mare. Cosl si spiega il perchfc i Tagali adorassero an uccello az-

zurro, chiamato tigmamanuquin, a cui essi davano il titolo di bathala,

nome riserbato alia divinita. Gli stessi onori tributavano al cervo,

detto da loro maylupa o signer della terra
;

al coccodrillo, che sa-

lutavano col titolo di wowo, ossia avolo, e pregavano caramente di

non far loro alcun danno, e al quale offrivano doni. Tra le rupi

che onoravano di culto divino 6 rimasta celebre fra i Tagali una

roccia a tramontana del fiume Pasig, vicino a Guadalupe, che so-

gnavano esser un coccodrillo tramutato in pietra. Come tutti i po-

poli di stirpe raalese adoravano 1'albero balete, e non ardivano ta-

gliarlo. Avevano in casa molti idoli mostruosi che i Bisaya chiamavano

dinata, e i Tagali anito. Secondo essi ?i erano gli anitos dei campi,

ai quali domandavano licenza di passarvi per entro; gli anitos delle

sementi in cui potere stava la fertility della terra
; gli anitos del mare

che alimentavano i pesci e dirigevano il corso delle barche
; gli anitos

delle case, che prendevano cura delle famiglie e dei bambini lat-

tanti. Questi anitos domestici, secondo i Malesi, erano le anime

degli antenati, e per6 alcuni vecchi, per farsi adorare dopo morte

dal popolo, affettavano nel loro portamento e nelle parole un'aria

divina.

t N6 minore delle tenebre della superstizione era la corruzione

della morale. II matrimonio non consisteva propriamente che in una

vendita e in una compra ;
1' usura eru spinta fino all' incredibile

;

la schiavitu, tanto universale, che i figli non yedevano alcun male

nel fare schiavi gli stessi loro genitori ;
la guerra fra una tribu e

1'altra frequentissima, e generalmente guerra a morte e fino al-

1' estrema ruina di una delle due tribu '.

Vol. I, pag. 248.
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Tutto questo potra dare un' idea della difficolta che ebbe il cri-

slianesimo nell'evangelizzare i barbari abitanti di 1400 isole, separate

fra loro da seni di mare tempestosissimi, corsi da ladroni, e pieni di

pericoli d'ogni sorta. E pure, in meno di 200 anni, i barbari abi-

tatori delle isole Filippine vennero in gran parte ridotti a civilta, edu-

cati e fatti cristiani per mano di quegli stessi religiosi, i quali ora la

Francia, il Portogallo e la Spagna hanno scacciati o si apprestano
a scacciare dal loro seno. Lavorarono a convertire 1'arcipelago delle

Filippine i religiosi agostiniani, francescani, gesuiti, domenicani e

recolletti, senza contare il clero spagnuolo e indigeno che ag-

gianse i proprii ai sudori di quegli apostoli. II primo Vescovo delle

isole Filippine arrivd a Manila nel 1581 e da quel giorno in poi

la Gerarchia ecclesiastica non venne mai meno in quelle regioni.

Ora 1' intero arcipelago e stato ceduto dalla Spagna agli Stati

Uniti, e gia un nugolo di ministri protestanti si sono sparsi pel

paese a spargere ogni sorta di menzogne contro i religiosi. E da

sperare che il Governo americano, come riconobbe i benefizii con-

feriti dai Gesuiti alia scienza, cosl vorra riconoscere i vantaggi ine-

stimabili che i diversi Ordini religiosi hanno contribuito al paese
col convertire i suoi abitanti al cristianesimo, e li vorra difendere

contro 1' ira di alcuni pochi tristi, nemici di Dio e della liberta.

Intanto al Governo americano va data lode per essersi preso

sopra di so la stampa di quest' opera insigne, che 6 riuscita sotto

ogni rispetto perfetta, tanto nei caratteri interni, interamente scien-

tific!, quanto nella carta, nella stampa stupenda e nelle elegantis-

sitne incisioni che 1'adornano.
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BELANGER P. AUGUSTE, S. I. Les JSsuites et les humbles. Paris,

LecofFre, 1901, 16" di pp. 252 Fr. 0,75.

Si dice da molti che i Gesuiti se

la fanno solo coi riccbi e coi grand! :

ma e poi vero? L'autore prima con-

sulta la storia: vi cerca i fondatori,

i santi, gli uomini illustri della Cotn-

pagnia di Gesu; e domanda: hanno

8ii amato i poveri o no? Poi viene

ai tempi noatri, e ci fa passegglare

BRIGANTI ANTONIO, mon8. arciv. La coscienza cattolica, ossia

perche non si fa senno? Pensieri religiosi moral! . Napoli, tipo-

grafia d'Auria, 1901, 16, di pp. 270. L. 1,50.

II venerando e indefesso Prelate si sorzio, viene ad analizzare il concetto

traverse una quantita d'opere. molto

interessaoti, in favore dei poveri, o

ispirate, o fondate, o aiutate da Ge-

8ii iti. Questo libro e un buon docu-

mento cbe pu6 servire nel processo

che pende eternamente fra i Gesuiti

e i loro avversarii.

e preflsso d'invitare il secolo XX a

far senno, e pigliare altra via da

quella battuta dal secolo XIX, se

non vnol correre alia rovina de' po-

poli, degli stati, di tutta la civile co-

munanza. A questo fine egli rivede

ben bene le bncce a questo morto

impenitente, e gli fa una specie di

processo, valendosi di testimonii ir-

refragabili. Donde ricava la neces-

Rita di rinnovare la Coscicnza catto-

lica, informandola alle maseime e alle

praticbe del cristianesimo, unico far-

maco a tanti mali. In particolare egli

inculca la fede nella vita avvenire,
il distacco dal mondo, la purezza del

costume, la carita scambievole, 1'amo-

re alle sofferenze. Poi, fatta la storia

delle varie fasi per cui e passata la

Cotcienza cattolica nell'umano con-

della religione, cbe lega 1'uomo a Dio

con culto interno ed anche esterno;

e qui si stende nell'esporre le varie

specie di questo secondo, come sa-

rebbero il Segno di Croce, 1'uso del-

1'acqua santa, il culto delle sacre

imagini, eccetera. Seguono poi due

capitoli sopra quei due atti prin-

cipalissimi del culto cattolico, che

sono la Confessione e la Comunione,

e final mente un altro intorno ai ca-

ratteri della carita cattolica. Questo

e un breve sunto del libro, il quale

benche non present! tutto quell'or-

dine e quella euritmla di parti, che

abbiamo notato in altri lavori del

dotto Prelato, siamo tuttavia per-

suasi che, per la sua importanza, do-

vra riuscir non men fruttosodi quell i.

1 !%of H. I Jibrl e g\l opnseoli, annnnzlatl nella Bibliografia. ( nelle FHviaia
della. Stamps,) della Cirilti Cattolle* >, ion pn6 I'AiBmfnigtraiione assnmere la nessnn*

I'lnearioo dl prorvederli, salvo eke 1 detti llbrl non sleno indleatl eone vendiblll

press* la Btesaa AMmlnlstrazionf. C16 Tale aaehe per gll annnncl delle opere perrenate alia

Dtmlonr e dl qnelle indicate inlla Copertina. del perldie.
L'AlfUINISTRAZIONB.
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BRUNETTI DOMENICO, dott. -- Libro di testo per P insegnamento
della storia d'ltalia nel Ginnasio Inferiore, nelle Scuole tecniche

e nelle class! complem. femminili. "Vol. 3, 1559-1896. 4a
ediz.

corretta e migliorata. Napoli, D'Auria, 1900, 16, p. 104. L. 1,50.

Rivolgersi alPEditore sig. Nino de Cesare, via Quercia 20, Napoli.
Con questo terzo volumetto, che percorrendolo abbiamo ritrovato gli

Ta dall'anno 1559 al 1896, il prof. stessi pregi, che annunziammo pel

sac. Brunetti compie il suo corso due antecedent!. (Vedi Ser. XVIII,

di lezioni sulla storia d' Italia. Noi vol. II. p. 78).

CONTI AUGUSTO, prof. Ai Figli del Popolo. Firenxe, tip. S. Giu-

seppe, 1901, 16, 108 p. Cent. 50.

Un vecchio che da consigli vuol sto Conti, all'attenzione si unisce la

sempre udirsi con attenzione: quando riverenza.

poi questo vec^bio si chiama Augu-

DEL PIANO P. FULGENZIO, carmel. scalzo. Tutto con me. Anto-

logia di pieta. Milano, tip. della S. Lega Eucaristica, 1901, 16 di

pp. XLYIII 1338.

Con questo titolo, il R. P. Ful- II libro, di pagine 1500, illustrate da

genzio ha messa insieme una ricchis- numerose incisioni e legato in tutta

sima raccolta di quanto un'anima pia tela si vende all'ufficio della Lega
pu6 desiderare di pratiche di devo- eucaristica in Milano, al prezzo di

zione e d'istruzioni di vario gener*. L. 3 ogni copia.

D' HULST, Mgr; - Conferences de Notre-Dame. Carme de 1891-96,

Paris, Poussielgue, sei roll, in 8 di pp. VI-428
;
IY-496

; IV-324;.

IY-456; 1Y-410; IV- 448.

Melanges oratoires. Paris, idem, due voll. in 8 di pp. YIII-476; 424.

Nouveaux Melanges oratoires. Idem, due voll. in 8 di pp. IY-392; 386.

II merito di Monsignor d'Hulst dice ai grandi pulpiti, dobbiamo con-

come oratore in generale, e in par- fessare che fin qui si e patito, almeno

ticolare come conferenziere a N. Si- fra noi, grande pennria. Ma d'ora

gnora di Parigi, e stato gfa p-iudicato. innanzi di grande sussidio ai sacri ora-

Siccome per lunghi anni da quella tori saran certamente questi sei qua-
cattedra non si era fatto altro che resimali deH'illustre M. r

D'Hulst, nel

I'esposizione del Dogma Cristiano ; primo dei quali stabilisce in sei confe-

cosl egli prese invece ad esporre la renze i fondamenti della moralita,

Morale Cristiana. Della qual cosa nel secondo e nel terzo svolge i do-

tutti gli studiosi della sacra elo- veri verso Dio, nei tre seguenti espone

quenzadebbonoessergli riconoscenti, la morale della famiglia, la morale

perche, mentre di libri apologetic! del eittadino, la morale sociale. Se
che svolgano edifendano le credenze nelle sue trattazioni non rifulgono
cristiane abbiamo in Francia e in gli splendori che ornavano quelle

Italia una vera abbondanza, di lavori d'alcuni suoi predecessor!, e certo

per6 che espongano i cristiani doveri, per6 che nella solidita delle cose egli

non nell'umile forma del catechismo, non cede a niuno d'essi e a qualcuno
ma nella grave e solenne che si ad- invece va innanzi. Sono poi degne



B1BLIOGRAFLA

tli partioolare attenzione le note cbe ne chiariscouo ora ne oonfermano i

accompapnano quest! discorsi, ed ora tratti piu rilevanti.

hi TALMA FRANCESCO. Ad Pirum (Static). Quisquiglie di topo

grafia antica. Firenxe, 1901, di pagg. 20.

II cb. Autore intende provare che

la stazione ad Pirum (sic) della tav.

peutingeriana, si debba rlconoscere

nell'agro di S. Elia a Pianisi (pro-

vincia di Campobasso . Confuta le

contrarie opinion! con argomenti tolti

da altri itinerarii, da ragioni topo-

graflche, archeologiche e tradizio-

nali. Di cbe il solo torto dell'Autore

e nell'aver qualiflcato il suo lavoro

col nome di quisquiglie di topogra-
fla antica

ELEMENTS de pedagogie pratique a 1'usage dos Freres des Ecoles

ohretiennes. Vol. I. Education. Paris, Procure G6n6rale 27 Rue

Oudinot, 1901 8 di pp. 274.

altre, dedicate z\Ylnsegnamcnto, e da

una Quarta Parte concernente le Ope-
re di Pertevcranza, grandemente
cresciute presso i Fratelli negli ul-

timi vent'anni. Massime in queato

primo volume son frequent! e pre-

ziosi i ricbiami alle Regole ed alle

In due articoli da noi pubblicati

nel Vol. XI della Serie XVII (pagg.

5-20 e pag. 273 291) sulla canoniz-

zazione del B. La Salle e 1' insegna-

mento popolare, dicemmo a lungo

dei meriti pedagogic! coal del santo

Fondatore come dei degnissimi Fi-

gli suoi i Fratelli delle Scuole Cri-

stiane. Nella presente Opera, po-

tranno i nostri lettori trovare la con-

ferma di quel cbe noi asserimmo.

Finora non e venuta in luce cbe la

Parte Prima riguardante 1' Educa-

Medttazioni di S. Giovanni Battista

De La Salle e in particolare alia ce-

leb re sua Conduite des ficoles, se-

condo i varii manoscritti cbe si con-

servano nella Casa Madre della Con-

gregazione.

zione ; ma easa sara seguita da due

FEDE E SCIENZA. Studii apologetici per 1'ora presente. (Pubbl. pe-

riod.
;
volnmetti in 16 di circa 100 p.; ciascuno Cent. 80). Roma,

Puatet, 1901.

La Biblioteca Fede e Scienza, in

un tempo, come il nostro, nel quale

a nome della scienza si fa aspra guerra
alia nostra religione, si propone di

pubblicare una serie di volumetti, in

cui siano trattati tutti gli argomenti

dati ad egregi scrittori ed ogni vo-

lume porta 1'approvazione dell'auto

rita ecclesiastica di Roma.
I volumi pubblicati flnora conten-

gono: MOLTENI G. II Cristianesimo e

le grand! question! moderne. ZAM-
PINI G. M. II buon seme del Vangelo
nel terrene della Fede. PUCCINI R.

La scienza e il libero arbitrio.

Rossi L. Del verace conoscimento

di Dio.

cbe servano a confutare gl! errori

moderni, e mostrare come la Fede

nulla abb ;a da temere dalla Scienza

vera e da' suoi ritrovati, ma anzi ne

riceva luatro e abbellimento. Gil ar-

gomenti dei siugoli volumi sono affl-

FRANCHETTI DOMENICO, teol. Fogliette e fiori. Bozzetti. Torino,

Paravia, 1900, 16 di pp. 200. L. 1,80.

Sempre volentieri si leggonolboz- di rado malsani. Quest! Invece che

zetti, ma bene spesso son vacui e non presentiamo ai lettori sono fiori olez-
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zanti, colti in un giardino della Ver-

gine e bellamente intrecciati intorno

al suo capo: cio6 sono raccontini di

grazie ottenute receutemente da Ma-

ria tanto venerata dai torinesi aotto

il titolo della Consolata, raccoutini

ben fatti e seguiti da riflessioni mo-

rali. La leggiadria del contenuto, e

1'eleganza dell'edizioue, abbellita al-

MAPELLI LEONIDA. Letture moderne. Milano, Agnelli, 1900, tr*

voll. in 16 di pp. 328; 436; 564. L. 6,00.

Accade spesso cbe cbi dirige una ramente educativa, e nello stesao

tresi di parecchie incision!, invoglie-
ranno certanieute non pochi a pro-
curarsi questa operetta; molto pin

dove sappiauo cbe si vende a bene-

fizio delle Piccole Serve del Cuore di

Gesu e degl'infermi poveri, ed e quin
di vendibile anche presso di loro in.

Torino, Via Valsalice, N. 29.

scuola si trovi impacciato nella scelta

dei libri di testo, perche in alcnni

domina uno spirito men riguardoso

della religione e della morale, ed al-

tri poi, che sotto queato rispetto sa-

rebbero preferibili, non offrono tutte

quelle doti che sono richieste dalle

esigente della scuola moderna. Ven-

gono dunque opportune queste Let-

ture moderne che il sac. prof. Leo-

nida Mapelli ha raccolto per le prime

classi delle scuole secondarie, ap-

punto allo scopo di dare alia gioventu

tempo varia, dilettevole, buona per

lingua e stile, e conforme alle pre-

scrizioni dei programmi governativi.

Sono divise in tre volumi, per dare

a ciascuna delle tre prime classi una

lettura piii adatta alia capacita dello

scolaro e piu rispondente ai suddetti

programmi; e perche 1'alunno, ruu-

tando libro col mutare di classe, trovi

rinnovata la curiosita e con questa
il vantaggio della lettura. Raccoman-

diamo 1'opera ai Seminarii e ai Col-

legi cattolici.

una lettura cristianamente sana, ve-

MARCHI P. V1NCENZO M., d. C. d. G. Stella Mattutina. II Mat-

tutino del Piccolo Officio della B. Vergine commentato coll'aggiunta

della versione italiana e della parafrai di tutto 1' Officio. Bologna^

tip. Arcivescovile, 1901, 16 di pp. 464.

In questo common to, oltre all 'aver- vamento a quelle persone religiose,

che hanno 1'obbligo quotidiano di re-

citare il piccolo offlcio della Madonna,
ed anche a quei saceidoti che hanno

a parlare della medesima.

si una prova della grande pieta del-

1'Autore, si trova una ricca miniera

di pansieri, d'affetti e di sentenze ehe

si riferiscono alia Benedetta fra le

donna. Potra essere di nen lieve gio-

MAEINI D. ANDREA La Chiesa di S. Maria Maggiore in AlatrL

Memorie storiohe. Frosinone, 1901, in 8, di pagg. 60.

Questa erudita monografia stesa deH'autichita del culto di Maria in

con molta diligenza e sodezza di cri-

terii storici ed artistici, contiene due

parti : Tuna riguarda il tempio, la

Bua architettura, le trasformazioui,

con quanto altro si riferisce all'abate,

a 1

chierici e al titolo di Collegiata.

La secouda parte piu ampia, narra

Alatri, e delle consuetudini in S. Ma-

ria Maggiore imitate dalla basilica

omonima di Roma. Si da poi ragione

del titolo di Madonna della Libera che

oggi porta, e lodasi la divozione de-

gli Alatrini e de' forestieri verso la

loro benefattrice. Son parimente rU
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8 di settembre 1901.

II ch. Scrittore pu6 esser contento

di lasciare in questo suo lavoro Btorico

un monumento della ua devozione

alia SSiha Vergine, e di vero amor

patrio verso i suoi concittadini cbe

gliene sapranno grado.

cordati i nomi di alcune persone be-

nemerite di questa Chiesa della Ma-

donna della Libera, e si chiude tutto

il lavoro con le lodi della Madre di

Dio, della sna gloria in cielo, e con la

piu solenne manifestazione di fade e di

amore cbe riceve da* suoi devoti in

terra, nella sua incoronazione degli

MONTELEONE G. Di Leonardo Bruni Aretino e delle sue opere.

Sora, tip. Pagnanelli, 1901, 16 di pp. 120. L. 2.

L'opuscolo e diviso in due parti. flcare pareccbie inesatte asserzioni

Nella prima (pp. 6-54) si ritesse suc-

cintamente la vita del celebre uma-

nista cbe fu a
1
suoi giorni L. Bruni ;

oella seconda (pp. 55-118) si descri-

vono in breve le molteplici sue opere.

L'argomento, bencbe piu volte trat-

tato, non e privo d'interegBe. 11 Mon-

teleone, ripreso lo studio sopra le

fonti di prima mano, riuaci a cor-

reggere alcuni punti errati nella bio-

grafla dell'Aretino, o a dimostrarne

altri fin qui solo dubbi. Ricorderemo

la data della nascita nel 1369 piut-

tosto cbe nel 1387, la dimostrazione

del matrimonio da Leonardo legit-

timamente contratto, i document!

delle Provvisioni florentine ai quali

attinse molto a proposito per retti-

NEDIANI TOMMASO. Verso la luce. Lyrica Christiana, con pre-

fazione del P. Giovanni Semeria. Mantova, tip. Segna, 1901, 1C*

di pagg. 90. L. 1.

incorso nella volgarita si patente

d'usar per rime nel primo sonetto

quattro gerundii (vogando, vagando,

librando, cantando), e similmente in

un altro (pag. 69) quattro verbi della

stessa coniugazione e modo e tempo
e persona (spegneva, accendeva, di-

pingeva, ridtva).

PERRELLA GENNARO, nan. prof. Quaestio utrum B. Virgo nou

soliim in anima, sed etiam in corpore evecta fuerit in Coelum?>

Napoli, D'Auria, 1901, 8% 120 p. L. 2,00. Presso 1'autore, Mari-

nella 27, Napoli.
L'assunzione gloriosa di Maria al suo corpo, sebbene non costituieca

"Vergine nel cielo, ancbe in quanto un articolo di fede, deve perd anno-

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1233. 23 26 ottobre 1901.

degli antichi biografl. La seconda

parte dello studio non ba la stessa

importanza ne uguale merito cbe la

precedents Intitolare il primo capi-

tolo - fl quattrocento
- 6 troppo grande

sproporzione tra il titolo e il conte-

nuto raccbiuso in sette non fltte pa-

gine. Yi si riscontrano anche giu-

diii insostenibili. Yalga p. es. que-
st'uno : II Medio Evo aveva con

3. Agostino condannato la storia

(p. 58). Forse c'inganneremo, ma a

noi sembra cbe 1'egregio Autore ab-

bia in questa seconda parte del suo

lavoro seguito troppo a cbiusi occbi

certi critici i quali col buono, cbe

certamente hanno, abbondano pure
di pesantissima scoria.

Qui c'e anima poetica, stile e

frase poetica; da queste pagine spira

un'aura lene profumata, che molce

il lettore come una carezza. A quando
a quando per6 il poeta si vede errare

nel vuoto e nell'indefinito. Ancbe non

si comprende come mai, mentre mo-

tra una certa squisitezza d'arte, sia
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grand! teologi per dimostrare il pri-

vilegio singolarissimo largito dal di-

vin Figliuolo alia sua Madre coll'an-

ticipata risurrezione del corpo ver-

ginale. Noi raccomandiamo il libro

del Perrella in modo particolare ai

giovani, che attendono allo studio

delle scienze sacre.

verarsi tra quei capi di dottrina cat-

tolica, che, secondo si esprime Be-

nedetto XII, (in comment, de festis b.

M. V. n. 98, ss.) non pu6 easere ne-

gata senza una tementa somma. II

prof. Perrella ba esposto con ordine,

brevitii e chiarezza i principal! argo-

menti, che si trovano nella tradi-

zione ecclesiastica e nei volumi dei

PESENTI-ROSSI GIO. BATTISTA, can. Trattato apologetico

della vera Religione. Lezioni tenute nel Seminario di Bergamo,
raccolte e pubblicate per cura del sac. VINCENZO CAVADINI. Vol. II.

Bergamo, libreria Vescovile, 1901, 16 di pp. 232. L. 1,50.

I due volumi L. 3.00.

Questo Trattato apologetico della

vera Religione consta di due volu-

metti. Nel primo (di cui parlammo
nel quad. 1201) si discorre della Re-

ligione naturale, nel secondo, che

ora esaminiamo, si prova la verita

e la divinita della Religione cri-

stiana e della vera Chiesa di G. C.

che e la roinana. Posto il metodo

vigente, il trattato e de' migliori.

All'ordine colla chiarezza 1'A. unisce

SOLARI STANISLAO. Nuova

1'esame di tutti gli errori e sistemi

razionalistici de 1

nostri tempi. Esso

sara quindi utilissimo agli student!

di Teologia ed a que' laici che vo-

gliono apsodarsi sui fondam en ti della

Religione. Avvertiamo pero che la

parte che riguarda la Chiesa e molto

sommaria, laddove pienissima e la

prima parte, ove si prova la divinita

della Religione cristiana in generate.

fisiocrazia. Studii e note. Parma,

Fiaccadori, 1901, 8 di pp. 500. L. 5.

Col nome di Fistocraeia (domi-

nio della natura) il ch. prof. Solari

tratta magistralmente tutte le que-

stion!, cbe si riferiscono all'agricol-

tura, ed alia crisi agraria. La qnale
fu cagionata dall'industrialismo mo-

derno ; che, innalzatosi a sistema eco-

STUDI E TESTI. [Pubblicazione periodica della Biblioteca Vaticana].

Roma, tip. Vaticana 1900 1901. Cinque volumi in 8.

nomico, ingrandi fuori di ogni mi-

sura i centri urbani, facendo deviare

le braccia ed il capitale dal loro corso

naturale, con danno dei possidenti e

degli stessi operai del campo e del-

1'officina.

La Collezione Studi e Testi e de-

stinata ad accogliere lavori special!

di vario argomento, forniti dagli scrit-

tori della Biblioteca Vaticana. I cin-

que volumi flnora usciti ben dimo -

strano 1'importanza di questa intra-

presa, il suo carattere strettamente

scientifico, ed il metodo che seguono

gli editor! rispondente appieno a tutte

le estgenze de' modern! studii posi-

tivi. Diamo qui il titolo de' volumi

flnora usciti.

I (1900). Dott. MARCO VATTASSO,
scrittore della Biblioteca Vaticana.

Antonio Flaminio ele principali poe-

tie dell'autografo vaticano 2870. Vol.

d! pp. 66 (Lire 2). L'Autore paria

della vita ed opere dei Flaminio (f 15 1 3

probabilm.), descrive largamente il

codice autografo e ne pubblica 47 car-
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mi latini. In appendice pubblica un'al-

tra piu lunga poesia, tratta dal cod.

Tat. 2836 f. 100.

II (1900). Id. Le due Bilbie di Bo-

vino ora codici vaticani latini 105iO-

iOSil. Vol. di pp. 45 (Lire 1,50).

Quest! due grand! oodici del sec. XI

furono offerti in dono dal Yen. Capi-

tolo della Cattedrale di Bovino a S. S.

Leone XIII, e dal 8. Padre depotti

nella Biblioteca vaticana. II ch. A. fa

una larga descrizione de' codici, no-

tando 1'utilita cbe se ne pu6 trarre

per la collazione con la Volgata. Nei

margin! qua e cola e negli spazli

bianchi furono inserite in varie epo-

che delle note storiche, alcune delle

quali sono di grande importanza per

la storia di Bovino. L'A. le riporta

tutte e le il lustra.

III (1800). PioFRANCHi DE'CAVA-

LIBRI, scrittore onorario della Bibl.

Vaticana ; La Pastio SS. Mariani

vola (Lire 8). Veggasi quel che ne

diciamo nel presente quaderno,p. 387.

IV (1901). Dott. MARCO VATTASSO

ece. Aneddoti in dialetto romanetco

del tec. XIV, tratti dal codiee vati-

cano 7654. Vol. di pp. 114 con una

tavola (Lire 5). L'A. pubblica i

test! di due rappresentazioni sacre

della Nativita e della Decollazione di

S. Giovanni Battista; poi la legenda

de tancto Cristofano martire beato in

rima, poi la laude sui segni della

fine del mondo ed un'altra dejlnitione

mundi. Tutte queste acritture sono

della meta lucirca del trecento e ven

gono illustrate sotto ogni aspetto sto-

rico, letterario e linguistico nella dot-

ta prefazione e nelle numerose note.

V (1901). GIOVANNI MBRCATI. Note

di letteratura biblica e cristiana an-

tica. Vol. di pp. VIII 256 con tre ta-

vole doppie (L. 12). Vedi sopra

p. 339 ed in seguito avremo di nuovo

occasione di ricordarlo.et lacobi . Vol. di pp. 75 con una ta-

TORDI DOMENICO. II Codiee delle rime di Vittoria Colonna, Mar-

chesa di Pescara appartenuto a Margherita d'Angouleme Regina
di Navarra, scoperto ed illustrate da DOMENICO TOBDI. Pistoia,

Flori, 1900, 8 di pp. 56.

II sig. Tordi si 6 meritamente

acquistato cospicuo luogo tra coloro

che in quest'ultimo ventennio stu-

diarono la vita e gli scritti di Vit-

toria Colonna. Alia nuova edizlone

delle rime della celebre Marchesa

cbe 6 in procinto di dare alia luce,

manda ora innanzi un accurate stu-

dio critico sopra il codiee delle Rime
inviato il 1540 da Carlo Gualteruzzi

alia Regina di Navarra che tanto le

desiderava. II prezioso cimelio del

quale 1'Autore ci da esatta descri-

zione 6 presentemente in deposito

nella biblioteca Mediceo-Laurenziana

di Firenze con gli altri codici della

collezione Asbburnham segnato col

D. 1153. II Tordi seppe riconoscerne

1'altn pregio e degnamente illustrarlo

nelPopuscolo qui sopra annnnziato.

Dei novantanove sonetti contenuti nel

ms. il ch. Autore, senza farci atten-

dere la nuova ristampa di tutte le

Rime, pubblica i dieci inediti che

sono o della Vittoria o a lei diretti ;

di tutti i rimanenti ci da in una col

primo verso la data della prima edi-

tion .

La copia ed accuratezza delle

notizie biograflche e bibliograflche

non lascia nulla a desiderare. Ci fa-

remo leclte solo due osservazioni so-

pra altrettanti punt! secondarii del

bel lavoro. Non vorremmo, per ve-

rita, soscrivere al gindizio un poco

troppo benevolo che 1'Autore forma
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di Margherita di Navarra, la quale,

fattasi, come il Tordi scrive, rifu-

gio e conforto dei perseguitati nelle

lotte del pensiero (p. 21) cioe de-

gli eretici, contribul con questo suo

procedere ad attirare sulla Francia

quel cumulo di mail cbe tanto la tra-

vagliarono nella seconda meta del

sec. XVI con le ternbili guerre dl

religione. Quanto diversa dalla Mar-

gherita la Colonna, che divotissima

alPOchino flnche si mantenne flglio

della Chiesa, la ruppe interamente

con lui non prima divenne anch'egli

uno dei perseguitati nelle lotte del

pensiero, cioe infelicissimo apostata.

A p. 38 nota dottamente 1'Au-

tore che la critica storica ha ormai

VITELLESCHI GIOVANNI M. a

sen, 1902, 8 di pp. IV-538. -

C'e chi tra i modern! non vede

nulla di buono, in fatto di poesia, e

c'e chi altro non apprezza se non

quello che e moderno. Tra questi due

estremi cammina lodevolmente il ch.

P. Vitelleschi, e nella moderna poe-

sia, senza tutto ammirare, sa trovar

molti flori leggiadri, che qui ci offre

acconciamente legati in cinque grandi

mazzi che intitola: Natura ed Arte,

Storia e Politico,, Affetti domestici,

JZducazione e Morale, Religione; illu-

strandoli con noticine ora dichiara-

tive, ora critiche, aempre assennatis-

sime, nelle quali, non meno che in

tutta 1'antologia, si fa manifesto il

buon gusto del professore di Mondra-

gone. Ben si comprende che questi

poetici flori non sono tutti d'egual

pregio, come d'egual merito non ne

sono gli autori, tra i quali ve n'ha di

men noti o al tutto sconosciuti. Ne

pero 1'avveduto raccoglitore si e fatto

lecito di trasandarli, non mancando

neppur essi di buoni lavori che pos-

sfatato la leggenda delle undicimila

compagne di S. Orsola. Tutto ci6 e

ben vero e ci piace vederlo ricor-

dato ; non e per6 altrettanto esatto

lo scrivere che al presente si cele-

bra nella Chiesa ai 21 ottobre la

festa di S. Orsola e delle undid
mila Vergini e martiri compagne
di lei. Riconosciuta da buon tempo
la leggenda, il favoloso numero delle

vergini, compagne all'Orsolanel mar-

tirio, scomparve dalla liturgia, e le

moderne lezioni del Breviario Ro-
mano non ricordano piu che il no-

bile virgineum agmen della Santa,
lasciata al tutto ogni maggiore de-

terminazione del numero.

- Poesia moderna. Torino, Clau-

L. 3,00.
sono servir d'esempio a chi studia e

stimolarlo ad osare e far prova an-

ch'egli delle sue forze. Nessuno poi

a questo libro vorra negare la lode

d'essere al tempo stesso la piu co-

piosa e piu sana raccolta di Poesia

Moderna
,
alia quale percid non po-

tra mancare quell'universale favore

che incontro tre anni sono e seguita

ad incontrar tuttavia la sua sorella

maggiore Prosa Moderna .

Non possiamo pero dissimulare

che a molti dispiacera di non trovarvi

neppure un verso n& del P. Enrico

Valle, che fu per tanti anni e con

tanta lode professore nel Cpllegio

Romano; ne del Canonico Merighi, i

cui Poemetti giocosi, oltre ad essere

si dilettevoli e si altamente educa-

tivi, sono di tal gene re che non tro-

vano facilmente riscontro. Con fid ia-

mo dunque che 1'egregio compilatore

in un'altra edizione vorra supplire

alia involontaria dimenticanza.
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Roma, 10 - 24, ottobre 1901.

I.

COSE ROMANS

\. II Comitato internazionale di Bologna per le feste del Giubileo Pontifl-

cale del Santo Padre. 2. II nuovo Collegio Apostolico Leoniano in

Roma. 3. La Cappella destinata all'Italia nella chieea dl San Gioac-

cbino. 4. Castel Sant'Angelo convertito in Museo medioevale e d'in-

gepnerla militare italiana. 5. Lavori pel Tevere all'Isola Tiberina.

6. II principe Ruperto di Baviera dal Santo Padre.

1. II Comitato internazionale di Bologna prosegue attivamente a

preparare le feste, che si faranno nella prossima e faustissima ri-

correnza del 25 anno del Pontificate del Santo Padre Leone XIII. Di

recente ha diramato una Circolare ai RR. Segretarii degli Illini e

Revriii Yescovi diocesani.

A festeggiare Tingresso del S. Padre nel suo 25 anno di Pontifi-

cate, il Comitato internazionale in vita i cattolici di ogni nazione e di

ogni diocesi ad inviare pellegrinaggi o deputazioni a Roma. II S. Padre

si propone di riceverli nei mesi di marzo, aprile e maggio 1902. Le

ferrovie italiane, per la solenne occasione del Giubileo Pontificale di

Sua Santita, hanno concesso straordinarii ribassi, che il Comitato si

riserva di comunicare a chi sara prescelto dal Rmo Ordinario quale

delegate diocesano, per organizzare ed attuare il pellegrinaggio a Roma
o 1'invio di una deputazione.

In secondo luogo si propone a tutti i fedeli del mondo il pellegri-

naggio spirituale a Roma, mediante la preghiera comune, ed il pic-

colo obolo dell'amer filiale. La preghiera comune, indicata ai Rmi
Ordinarii dall'Emo Signer Cardinale Presidente e Vicarib di Sua San-

tita, 6 I'Oremus pro Pontiftce nostro Leone. II Comitato internazionale

1'ha fatto stampare in foglietti eleganti da regalarsi come ricordo agli

offerenti; e a richiesta dei Rmi Ordinarii o dei Corrispondenti dioce-

sani da essi delegati, si spedisce loro gratuitamente.

L'oggetto prezioso offerto al Pontefice da tutte le Diocesi e popoli

della terra, sara un Triregno di oro purissimo, del quale Egli potra

usare nolle cerimonie del suo giubileo; e verra presentato al Santo
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Padre dalPEmo euo Cardinal Vicario, dall'Episcopato e dal Comitato

internazionale alia vigilia del grande avvenimento.

Da ultimo si raccomanda all'Opera diocesana di festeggiamento e

di omaggio al Santo Padre per le sue Nozze pontificali, di promuo-
vere una straordinaria raccolta ed esposizione di oggetti destinati al

culto per le chiese povere della diocesi. La circolare $ segnata dal

Presidente del Comitato internazionale G. Acquaderni e dal Segretario-

generale T. Crispolti.

2. II Santo Padre, cui sta tanto a cuore la ristorazione e Pincre-

meuto del clero e la coltura del popolo cristiano, ia questi tempi so-

prattutto di generale perrertimento, nell'alta sua sapienza, ha volto-

1'ammo a provvedere con viva premura a si grave bisogno, fondando

in Roma un nuovo Istituto ecclesiastieo, che prende il nome di COL-

LEGIO APOSTOLICO LEONIANO DI STTPERJORE EDUCAZIONE ECCLESIASTICA con

aunesso seminario di chierici. Prelati e Sacerdoti insigni per dottrina,

e che consumarono gran parte della loro vita nel governo dei semi

narii e delle diocesi, sono chiamati a reggere il novello Istituto, che

hat per fine di formare tmoni direttori ed educatori ecclesiastici in

modo speciale pei Seminarii. II vasto edifizio del Collegio Apostolico-

Leoniano e stato appositamente costruito, ed & capace di contenere pin

continaia di alunni. II corso di superiore educazione ecclesiastica si com-

pira in due anni. Che se alcuni giovani, a giudizio del loro Vescovo r

non fossero bene istruiti nelle scienze teologiche, prima d'intraprendere

il corso superiore, potranno frequentare qualcuna delle Universita

ecclesiastiche di Roma. II Santo Padre si & degnato assegnare come

Protettore al nuovo Collegio 1'Emo Cardinale G&nnari, dandogli anche

1'incarico di menarlo a compimento.

3. Nella chiesa pontificia di San Gioacchino, eretta in Roma ai Prati

di Castello dalla pieta dei fedeli di tutto il mondo, qual monumento-

perpetuo del giubileo sacerdotale ed episcopale di S. S. Leone XIII r

si e destinata ad ogni nazione una cappella da intitolare ed ornare

secondo la storia e le tradizioni ecclesiastiche proprie di ciascuna,

di esse. Gia la Polonia, POlanda, P Inghilterra, 1'Irlanda, la Spagna,

l'America del Nord, hanno o compiuta, o condotta assai innanzi la

loro parte, con la generosita delle loro offerte.

La cappella destinata all' Italia, per voto di moltissimi e con ap-

provazione del S. Padre, portera il nome di S. Alfonso M.a
dei Li-

guori, Vescovo, Dottore di S. Chiesa e Fondatore della Congregazione-

del SS.mo Redentore, alia quale Sua Santita, con Breve del 20 lu-

glio 1898, si & degnato di affidare la cura della chiesa e del soda

lizio <3ell' adorazione riparatrice, ivi eretto come in sede propria. I

fedeli d' Italia sono invitati a concorrere sollecitamente colle loro

offerte, affinche la nuova cappella venga presto eretta; e gareggi nella.
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scelta del disegno e nello splendore degli ornati con quelle delle al-

tre nazioni.

4. Ora si 6 posto definitivamente mano alia conversione di Castol

Sant'Angelo in Museo medioevale e di Ingegneria militare italiaca.

A pian terreno, nei bastion! merlati, che circondano in quadrato la

Mole Adriana, e nel basamento circolare della stessa Mole si riunira

oid che riguarda il monumento romano sino dal tempo della sua co-

strnzione, e che proviene dalle ricerche e scavi ivi eseguiti. Quarto
concerne la storia di Castel Sant'Angelo, si custodira nell'apparta-

mento detto di Clemente VII
;
e nei piani superior! del Maschio verri

messo in ordine il Museo della Ingegneria militare, ossia ricordi,

modelli e disegni di fortificazioni e altre opere militari, nelle qu;ili

si distinsero i maestri italiani nell'arte dell' ingegneria, fra cui, il

Sangallo, il Michelangelo, il Bramante, il Leonardo da Vinci, il Galileo,

il Sanmicheli, il Giuliano da Maiano ed altri sommi. Vi si deporranno
altresi modelli, disegni di ponti militari, di mine, di caserme, di

ospedali, di telegrafia, di ferrovie, di aereostatica, di fotografia e di

altre invenzioni moderne, che valsero a perfezionare 1'arte della guerra.

5. In seguito alia caduta dei rnuraglioni presso il ponte Garibaldi,

la commissione governativa stabill che si dovesse riaprire in parte il

corsoalle acque del Tevere nelramo sinistro dell'isola Tiberina, avendo

la forte spinta della corrente snlla riva destra, di troppo allargata,

prodotto il disastro. Infatti fino dall'anno scorso furono cominciati e

proseguono tuttora, sotto la direzione del genio civile, i lavori diretti

a far sparire 1'interramento dal lato sinistro del Tevere
;
ad aspor-

tare la terra che si e depositata in quel tratto di fiume; e ad aprire

un canale fino al piano delle acque ordinarie del fiume stesso. Nono-

stante il rallentamento, che i lavori ban dovuto subire a causa delle

continue pioggiw e piene del fiume, perdurando la buona stagione,

si prevede che potranno essere ultimati nel prossimo mese. II canale

e un provvedimento provvisorio, preso per dare passaggio alle acque
delle piene, che si prevedono nel prossimo inverno, mentre i lavori

per 1'apertura definitiva del canale stesso a fine di riattivare la cor-

rente, verranno probabilmente eseguiti nella estate ventura, quando
sara cessato il periodo delle pioggie.

Per quanto riguarda il muraglione del Lungo Tevere Anguillara,
6 stato provveduto con una provvisoria difesa di terrapieno, come

pure al Lungo Tevere Alberteschi e Mellini sono stati gettati degli

scogli per rafforzare 1'alveo del fiume. E a sperare che questi lavori

provvisorii giovino a qualche cosa, o, almeno, non intralcino 1'esecu-

zione definitiva di un 'opera stabile, che assicuri il riattivamento del-

1'alveo sinistro dell' Isola Tiberina.

6. II 22 ottobre, a mezzogiorno, il Santo Padre ricevette in Va-
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ticano cogli onori dovuti alle Famiglie sovrane le LL. AA. RR. iJ

Principe Ruperto, nipote di S. A. R. il Principe Luitpoldo, Reggente
di Baviera, e la Principessa Maria Gabriella di Baviera, accompa-

gnate dal Ministro di Baviera presso la Santa Sede, S. E. il Barone

Antonio De Cetto. II Santo Padre intrattenne gli Augusti Ospiti in.

cordiale conversazione per circa mezz'ora, dopo di che si recarono a

far visita all'Emo Cardinale Rampolla, Segretario di Stato di Sua San-

tita. Nel dopopranzo TEino Porporato reatitui loro la visita nella re-

sidenza di S. E. il Ministro di Baviera, al Palazzo Roccagiovane al

Foro Traiano.

II.

COSE ITALIANS

1. II Congresso di Fabriano. 2. Epidemia degli scioperj. 3. Di un nuovo
Circolo educative operaio . 4. Esempio di risoluzione pratica della

questions sociale. 5. I Missionarii e le Suore genovesi uccise ne)

Brasile. 6. Impianto idro-elettrico in Yizzola. 7. La rel a/done della

Commissione Saredo sul municipio di Napoli.

1. Dopo il Congresso di Taranto, riuscito con pienissima soddisfa-

zione di tutti i cattolici, ha avuto luogo in ottobre 1'ottavo Congresso*

regionale marchegiano. La citta di Fabriano fu prescelta a sede del

Congresso, che si tenne nella chiesa di S. Benedetto, trasformata ele-

gantemente in aula di religioso convegno. Sua Eminenza il Cardinale

Manara Vescovo di Ancona, e gli Illmi e Revmi Vescovi di Fabriano,

Osimo, Cagli, Loreto, Montefeltro accettarono la presidenza di onore.

A Presidente effettivo venne eletto il conte Giambattista Paganazzi,

ed a Vice-Presidenti Mons. Radini Tedeschi delegato per 1'opera delle-

Marche, ed il conte Avv. Gentiloni presidente del Comitato regionale.

II Congresso di Fabriano si svolse con ordine ammirabile, con spi-

rito di carita cristiana, e con manifestazioni di zelo schiettamente e

coraggiosamente cattolico. II lavoro delle sezioni fu attivissimo
;
e le

deliberazioni proposte all'approvazione del Congresso furono molto pra-

tiche, e rivolte a promuovere nel popolo di quella regione ii be-

nessere morale e materiale.

II conte Paganuzzi nel suo splendido discorso ratnmento al laicato

cattolico la inutilita del sofisticare sulle parole, perche tali dispute non

apportano alcun vantaggio, ma soltanto danno e danno immense
;
ed

invece, a considerarsi tutti soldati nel senso morale, dovendosi affron-

tare difflcolta stragrandi con sacrifizio, fiducia e fortezza. Disse che

la forza dei cattolici militanti viene non dalle parole, ma da una

fonte ben piu alta e superiore, dalla coscienza, cio6, di combattero
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per la causa di Dio e della sua Chiesa sotto la guida sicura del Papa
del Vescovi. Mons. Radini Tedeschi ed il conte Gentiloni nei loro

discorsi trattarono argomenti molto opportuni per lo scopo, al quale

fiono diretti i congress!, e riscossero gli applausi dall' intera assem-

blea. II conte Qrizi lesse una particolare ed elaborata relazione in-

torno alia questione agraria, che si agita in modo speciale nella re-

gione marchegiana. Lo spazio non ci permette di dare ai nostri lettori

contezza particolareggiata dei lavori del Congresso. Diremo solamente

che il Congresso di Fabriano ha dimostrato con evidenza, che 1'azione

cattolica e in continue progresso nelle Marche per 1'opera assidua dei

vescovi, del clero e del laicato.

2. Parecchi anni addietro gli scioperi avvenivano a grandi inter-

valli. Ora invece in Italia, ed anche nelle altre na/ioni, si vanno

sempre pin moltiplicando, a tal segno, che i fogli quotidiani hanno

la loro piccola cronaca degli scioperi di Roma, o di Milano, o di Firenze,

di Napoli, o delle altre maggiori e non di rado anche delle secondarie

citta della penisola. E questa una vera epidemia cagionata dal mi-

crobio socialistico, che, sotto pretesto di migliorare la sorte degli ope-

rai, va preparando rivolgimenti sociali a danno di tutti. Ne addur-

remo un solo esempio nel movimento agricolo ed aperaio, che rapi-

damente si diffonde nella Sicilia secondo le ultime notizie.

A Vallelunga si sono riuniti parecchie centinaia di contadini per
formare una lega di reaistenza, associati ai contadini dei paesi vicini,

^ibolendo i diritti padronali, introducendo nuovi patti e nuovi obblighi

per i proprietarii e per i fittaiuoli. Nel circondario di Corleone a Pe-

tralia, la agitazione si estende. A Castellana sono stati arrestati molti

contadini, sorpresi a girare i fondi per costringere gli altri allo scio-

pero generale.

A Prizzi, la Lega di miglioramento fra gli agricoltori ha dichiarato

deliberate all'unanimita lo seiopero, fino a quando i proprietarii e

1 gabellotti di terra non accetteranno nuovi patti, molti dei quali

sono vere imposizioni. Cosi pure a Milocca, riunitisi oltre 200 conta-

dini con bandiera e colle solite grida di evvira ed abbasso, hanno

protestato e poi scioperato.

A voler continuare queste notizie potremmo nominare moltissimi

paesi ove avvengono simili fatti, o meglio disordini, che lungi dal-

1'accennare ad un termine, pare vogliano protrarsi a tempo indefinite,

come 1'agitazione dei fornai a Palermo, che mostra di voler divenire

permanente, incoraggiata dalla Camera del Lavoro.

3. II partito liberale si unisce ai cattolici nel deplorare i disor-

dini morali, che il socialismo propaga nella classe dei proletarii, e

pretende apporvi un rimedio efficace istituendo circoli educativi. Sotto

il titolo di Un' opera santa, i giornali liberali di Roma annunziano
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che un forte nucleo di ottimi cittadini ha gettato, in questi giorni,

le basi dell'istituzione di un Circolo educative operaio, che nella mente

del fondatori, dovrebbe produrre effetti veramente benefici nella popo-
lazione minuta.

c Quando sovente nella cronaca cittadina scrrvono i promoter!

deli'opera vediamo registrati fatti sanguinosi che, per triste epi-

logo, spalancano una tomba e schindono la porta di una prigione,

mettendo nel lutto e nel dolore intiere famiglie, ci Bentiamo smar-

riti e commossi e la mente ne rimane pensosa ; quando visitando

qualche earo malato, passiamo innanzi alle lunghe corsie dell'ospe-

dale, in cui giace degente qualche disgraziato paria, attorno al cui

letto non si raccoglie, nelle visite ordinarie, persona alcuna, e ne

scorgiamo il viso triste e addolorato, per il rammarico della van a

attesa, da quel luogo di dolore non possiamo uscire che tristi e ad-

dolorati
; quando alia fine del giorno domenicale, vediamo imberbi

giovinetti, passare baldanzosi nei bui vicoli della citta, e li udiamo

cantare, con voce ranca, e avvinazzata, delle sconce e oscene canzoni

che fanno arrossire e rabbrividire, pensiamo ad un grande dovere che

ci incombe, ad una santa opera di ricostruzione morale. >

c Bellissime parole, riflette opportanamente 1' Osservatore Romano,

magnifico programma, a cui anche noi non potremmo che sottoscri-

vere, noi che pur dal canto nostro abbiamo da un pezzo avvisato i

mali che adesso deplorano i liberali e a questi secondo le nostre forze,

per opera di molteplici e fiorenti opere di beneficenza, abbiamo cer-

cato e cerchiamo porre riparo. Ma un dubbio ci viene non per le per-

sone che compiranno quest'opera, che non sappiamo neppure chi sieno,

ma eui giornali che quest'opera esaltano e raccomandano. Base per edu-

care il popolo, per ritrarlo dai pericoli in cui si trova, per ritor-

narlo ai sentimenti gentili ed educati di un tempo $ la religione. Ora

se questa base fosse quella della nuova Opera, sarebbe essa tanto en-

oomiata da quei giornali che hanno assunta la triste missione di porre
in dileggio, tutti i giorni, la religione stessa e tutto ci6 che ad essa

si riferisce e che battono le mani ad ogni nuovo insulto, ad ogni

nuovo inceppamento che viene inflitto alia religione ? >

4. Parlando nel nostro periodico della questione operaia, abbiamo

spesso inculcate doversi annoverare tra i rimedii principal!, che pos-

aono scongiurare il temuto pericolo della propaganda socialista, 1'opera

del padroni cristiani, i quali vivono e si trovano in continuo commer-

cio coi loro subalterni. Ci piace di addurre un esempio degno di sin-

golare encomio
;
e che se fosse praticato dai padroni cristiani riusci-

rebbe molto piu|efficaee a risolvere la questione operaia di quello che

pud attendersi dalle declamazioni retoriche, spesso vuote di senso, e

che invece di spiegare ingarbugliano e travisano diritti e doveri.
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Leggiamo nel Berico di Vicenza che nei giorni passati, come il solito

degli altri anni, gli operai dello stabilimento Roi a Cavazzale, salirono

ia devoto pellegrinaggio al santuario di Monte Berico, dando splendido

sempio di pietd e di fede. A capo dei circa 500 operai e operaie pel-

legrinanti era il proprietario dello stabilimento, marchese Giuseppe Roi.

Fecero generosa offerta di ceri e di fiori, e molti si accostarono alia

mensa eucaristica. Usciti dal terapio, alia spianata del Cristo, il mar-

chese Roi rivolse belle parole ai suoi operai, presentando loro il site

giovane figliuolo. Ricordd come egli tocchi ormai il 25 anno dacche

e entrato a far parte dell'industria, che fu pur quella del padre suo.

Disse che si rallegrava di trovarsi unito coi suoi operai nella fede e

nella preghiera, e s'augurd che abbia a mantenersi imperitura la soli-

darieta fra la mente che dirige e il braccio che eseguisce. Annuneid

quindi che quale ricordo di questa festa, e pegno del la auspicata so-

lidarieta aveva deciso di iscriverli per proprio conto nella Cassa di pre-

videnza per la vecchiaia, dall'eta di 21 anno in su. Al benemerito mnr-

chese venne presentata dagli operai un'affettuosa epigrafe a lui dedicate.

5. Sino dagli ultimi giorni di marzo si pubblicd un telegramm*,
annunciante il macello di alcuni religiosi ad Alto Alegre, nel Br.'i-

sile. Ma non si erano conosciute finora, ne le circostanze, ne i nomi

delle vittime. Ora il P. Giovanni di Milano ne da da San LuiB

annuncio al Padre generale dei Cappuccini in una lettera, che venne

pubblicata in parecchi giornali. Conosciuta la notizia del macello

commesso dai selvaggi Indi, le autorita brasiliane inviarono subito

truppe sul luogo ;
ma per le enorrai distanze brasiliane, esse non pote>-

rono giungere che dopo quaranta giorni ad Alto Alegre; ed in quei qua-
ranta giorni i feroci Indi compirono sulle Missioni e sui cristiani car-

neficine e stragi. Quando Padre Giovanni da Milano si reed con le

truppe brasiliane ad Alto Alegre, trovd che il sangue ancora segnava
il pavimento della chiesa, I'assito delle scale ed il suolo del chiostro.

Egli guidato dal ferale ruscello pot6 trovare in una fossa i cadaveri,

or mai scheletriti, dei religiosi e delle suore Terziarie della provincia

di Genova, che avevano partecipato alia sorte dei missionari.

Una fanciulla di dieci anni, che trovavasi nell'Istituto delle suore,

salva miracolosamente dalla strage, raccontd ingenuamente le scene

delle quali era stata spettatrice. Erano le cinque del mattino del 13

marzo, disse, quando Padre Vittore, terminata la Mesaa, recitava le

Ave ai piedi dell'altare. Un colpo di fucile fulmind il disgraziato mis-

sionario. Entrati gli Indi con fucili e pugnali incomincid la strage

dei frati nel convento e delle suore nell'Istituto
;

tutti furono uocisi.

Recatisi poi nelle terre circostanti quei barbari uccisero quanti cri-

stiani incontrarono, compreei fanciulle e fanciulli. Incendiarono pure

e devastarono fattorie e case, che appartenevano a cristiani. Molte
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bambine, circa 150, risparmiate da principle, furono poi condotte ift

una selva, ne piu tornarono. II numero delle vittime, si calcola a

circa 300. I corpi dei morti furono trasportati nella Casa dei Cap-

puccini di Barra, eccettuato il cadavere di fra Salvatore, che non fu

piu possibile trovare. Vinti e domati gl'Indi ad Alto Alegre, mentre

le truppe brasiliane tornavano in parte a Barra, trovarono un dispaccio

di un'altra irsurrezione degli Indi al Maracana; ma grazie alia pronta

azione del Governo di Para, essa fu domata senza spargimento di sangue-

cristiano.

6. II lento esaurimento dei bacini carboniferi, e 1'alto prezzo al

quale, come si e verificato nello scorso anno, pu6 salire il carbone,
aache per vicende imprevedute, nonch& lo sviluppo della industria, e-

la possibilita di trasportare a grandi distanze la energia elettrica, come

si pratica in molti paesi esteri, e specialmente in America, hanno fatto-

pensare anche da noi quanta forza e quanta utilita si potrebbe trarre-

dai numerosi corsi d'acqua di cui 6 ricca 1'Italia. Agli altri impianti
idro-elettrici stabiliti gia da parecchio tempo in diverse province, spe-

cialmente dell'Alta Italia, s'aggiunse recentemente quello di Vizzola,

che riesce ora il maggiore non solo d'ltalia ma d'Europa. Nel dicembre

dell'anno 1896, la Societa italiana istituita per 1'incanalamento delle

acque, otteneva dal Governo la facolta di menare ad effetto un suo

disegno, consistente nel mettere a profitto 1'ingente forza idraulica di

40 mila cavalli disponibili nel rapido percorso del Ticino da Sesto Ca-

lende a Tornavento. Per lo scavo del canale e delle quattro colcssali

conche necessarie alia navigazione, occorse uno spostamento di terra

di oltre un milione e duecentomila metri cubi; per le opere di mu-
ratura vennero fatti oltre a centodiecimila metri cubi di calcestruzzo.

Alia grandiosita dell'opera idraulica corrisponde quella degli impianti

meccanici ed elettrici. L'edificio delle macchine, al piede dell'alti-

piano, sotto i paeselli di Yizzola e di Castelnovate, eleva la sua mae-

stosa massa grigia di calcestruzzo a 25 metri di altezza sul piano
di posa delle sue fondazioni, volgendo al Ticino fuggente giu fra le

rive basse una fronte di cento metri di lunghezza. Da quest'edificio

esce, guidata da 24 sottili trecce di rame, la corrente elettrica, cha

si sviluppa per oltre 150 chilometri, e porta la forza motrice e la luca

in tutta 1'ampia zona dell'alta Lombardia fra Sesto Calende e Varese

a nord, Busto Arsizio, Legnano e Saronno a sud. La distribuzione del-

1'energia elettrica gia vi ha raggiunto i 15,000 cavalli e puo sempre-
aumentare.

7. E finalmente uscita per le stampe, in due grossi volumi, la

relazione dell'on. Saredo sui disordini del municipio di Napoli. Senza

entrare nel merito intrinseco delle accuse contenute nella relazione,

essa fa onore all'on. Saredo e alia Commissione da lui capitanata^
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Avevano 1' incarico di far luce sul modo onde si governava Napoli,

e la luce 6 stata fatta, luce sinistra, luce terribile che espone alia

vergogna ed alia esecrazione degli onesti un gran numero di persone

che gia si sapevano corrotte, ed altre ancora che si credevano inte-

gre. La lettura della relazione Saredo rattrista non poco, pensando
all'abisso dove precipita una citta per colpa di pochi tristi

;
e diciamo

a bello studio di pochi tristi, perchd lo stesso Saredo rende testimo-

nianza alle qualita e alle virtu patrie dei Napoletani, traviati dalla

camorra che si era insediata nel palazzo di 8. Giacomo. Ora tocca

al Governo e alia Magistratura di metier riparo al male, risanando

fisicainente e moralmente la povera Napoli, una delle piii belle ed

importanti citta d' Italia.

ni.

COSE STRANIERE

(Notizie Qenerali). 1. SUD AFRICA. Le forze inglesi nel Sud Africa. Vicende

della guerriglia. Rigori Inglesi. II deeerto. Come flnira? - 2. INGHIL-

TERRA. II partito liberate e gli irlandesi. Per I'Afganistan. 3 GER-

MANIA. La tariffa doganale. Tra Imperatore e Berlino. Virchow.

4. BELGIO. La riforma militare. 5. ORIENTS EUROPEO. II conflitto

della Turchia con la Francia. Brigantaggio macedone. Camera serba

e bulgara. 6. IN AMERICA. Congresso pan-americano. II Canale di

Panama. Venezuela e Colombia.

1. (Sun AFRICA). Conforme ad un dispaccio da Londra della Ste-

fani, in data dell'll ottobre, il ministro della guerra Brodrick in una

lettera diretta ad un membro del Parlamento, ha dichiarato che il nu-

mero delle truppe inglesi nell'Africa del Sud & di 2iO,000 uomini fra cut

69 colonne mobili, e che esse dispongono di 450 cannoni
;
e di piu che

oltre a 100,000 uomini vengono esercitati in Inghilterra. Alle dichia-

razioni del ministro della guerra ha fatto eco il Cancelliere dello Schac-

chiere, Sir M. Hicks Beach, il quale pronunciando un discorso a Oldheim

agginnse che i crediti stanziati per la guerra nell' Africa del Sud non

sono ancora esauriti. E pur nondimeno il paese, per il quale 1' Inghil-

terra ha dato tanti uomini e speso tanto denaro d sempre una spina
acutissima al suo cuore, e per isvellerla non si sa quanto tempo ancora,

quanti uomini e quanto denaro ci vorranno. Non ostante, infatti, i tele-

grammi di lord Kitchener giunti a noi in ritardo da Pretoria coi quali

riassumendo si vuol far credere che i numerosi commandos dei boeri,

alia frontiera del Natal e al nord est di Yryhaid e sulla montagna
d' Inhlasay ed altrove siano attivamente inseguiti, il fatto e che essi

rimangono sempre nel Natal. Le operazioni che lo Stato maggiore
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inglese aveva intrapreso contro Botha per accerchiarlo nell'angolo sud-

ovest del Transvaal, e che erano dirette dal generale Hamilton e dal

generate Kitchener fratello del generalissimo sono riuscite vane, se si ha

da credere ad informazioni particolari da Londra, le quali hanno an-

nunziato in data del 21 che il generale Luigi Botha d riuscito a met-

tersi in salvo. Frattanto lo stato d'assedio venne proclamato anche a

Cape Town e nel suo distretto. Da quest' ultimo provvedimento special-

mente si pud arguire che le condizioni della guerra sono poco liete ed &

trascorso gia un anno dacchS la gnerra venne dichiarata finita ! ! Da quel

giorno circa 255 ufficiali e 7,117 uomini hanno perduto la vita nel-

1'Africa del Sud e le perdite totali assommano a 33.057. Se si riflette

che durante il primo anno delle ostilita, morirono 529 ufficiali e 9531

uomini e le perdite totali ammontarono a 42,595 v' 6 dolorosamente

da inferire che, a guerra finita, le perdite non furono che di poco infe-

riori a quelle che si avverarono quando la guerra era nel primo ardore.

Pare un bisticcio ! Eppure siamo a questo di una guerra, cio&, che

e diventata disastrosissima per ambe le parti contendenti, dopo che

ufficialmente venne dichiarata chiusa. La stampa inglese deplora che

il governo non si faccia vivo in tante distrette nazionali e che lord Sa-

lisbury e Chamberlain e Balfour se ne stiano tranquillamente in va-

canza. Frattanto, vengono dal teatro della guerra notizie intorno alle

fucilazioni di questo e di quel boero, ordinate da lord Kitchener o meglio

sancite dal suo proclama, e agli esilii da esso cominciati. Queste con-

danne, tuttavia, aggiungono nuova esca al fuoco e si temono rappre-

saglie di ogni genere. Una delle condanne che pii ha impressionato

e stata la impiccagione del luogotenente boero Breda colpevole della

distruzione di treni. A compiere il quadro foschissimo delle condi-

zioni del Transvaal, si annunzia dal corrispondente a Cape-Town del

Daily Mail che PAfrica del Sud sara fra poco trasformata in deserto

e non potra piu nutrire nemmeno i pochi animali che ancora vi re-

stano e che fra alcune settimane non vi sara piu came da macello.

Come finira? Non crediamo di andare lontani da discrete previsioni,

dicendo che la guerra sud-africana avra fine, forse, in un tempo non

molto lontano piu per stanchezza da ambe le parti che per operazioni

militari proficue dell'Inghilterra; che il rigore estremo verso i boeri

caduti nelle mani degli inglesi affrettera il senso di stanchezza nei

guerriglieri, non ostante che i loro animi, al presente, siano avidi di

rappresaglie atrocissime. Yorremmo che si facesse pace e presto per

ragioni piu alte consigliate dal Vangelo, ma il secolo non capisce e

non inculca che 1'umanesimo e questo non ha alcun principio atto a

conciliare gli animi, esagerando le passioni egoistiche, le quali hanno

termine soltanto quando vengono meno le forze fisiche. E la legge della

brutalita che domina tanto nei fausti, quanto nei tristi eventi dei

seguaci del nuovo Vangelo umanitario.
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2. (INGHILTKRRA). Oltre alle spinose vicende sud-africane non man-

cano per 1'Inghilterra altri motivi di intern! turbamenti, per causa del

partito liberale che sostiene la separazione degli Irlandesi affine di

riconquistare 1'unita delle forze spezzate dalla questione dell'Home-Rule,
come 1'Asquith ebbe a dichiarare nel suo discorso di Ladybank, del

quale ci siamo occupati. Sir Edoardo Grey ha ribadito questo concetto

in un autorevole discorso che, teste, pronuncid a New -castle- on-Tyne.
II Grey dopo aver reso omaggio alia questione fall*Home-Rule ed ag-

giunto che, all'autonomia dell'Irlanda si dovra venire per necessita

politics, o parlamentare, benche gradatamente, soggiunse che il partito

liberale non pud, a nessun patto, ofTrirla come prezzo dell'alleanza

irlandese, la quale non d piu desiderabile, poiche le question!, a fronte

delle quali si trovera il Governo per alcuni anni, sono d'indole impe-

riale, difficili, delicate e tali che per trattarle con fermezza ed energia

non deve aver bisogno del voto della deputazione irlandese. II tono di

questo discorso dice chiaro, che il partito liberale inglese si crede dan-

neggiato dall'alleanza coi separatist! irlandesi, rendendogl! questa dif-

ficile il ricostituirsi col favore degli elettori, per riprendere, quando
che sia, le redini del Governo. Gli Home-rulers hanno capito da un

pezzo il tiro dei liberal!, antichi loro alleat! e, per far dispetto ad ess!

hanno recentemente dato il loro voto in una elezione politica contro

il candidate liberale. II dissenso dei liberal! coi separatist! irlandesi

non impedisce il loro accordo con i conservator! sul terreno imperia-

listico della guerra anglo-boera, sebbene permetta ad ess! di censurare

la condotta del Governo pel modo onde la guerra venne condotta po-

liticamente e militarmente.

La morte delTEmiro dell'Afganistan non risparmid all'Inghilterra

un altro motivo di tendere 1'occhio verso la Russia, con la quale, a

proposito di quel regno ebbe, or fa un decennio circa, a stare in pro-

cinto di venire alle arm!, per gelosia di occupazioni probabili che sa-

rebbero riuscite fatal! al commercio inglese nelle Indie. Ma fortuna-

tamente al defunto 6 succeduto, senza dissidio ne interne n6 estero,

il figlio primogenito, il quale & in voce di essere amico degli inglesi.

Cosi da questo lato non sembra che 1'Inghilterra abbia da nutrire ti-

mori di complicazioni che le tornerebbero funestissimi in se e per le

circostanze.

3. (GERMANIA). Non si pud dire con sicurezza che cosa abbia deciso

il Consiglio Federale intorno al nuovo disegno della tariffa doganale.

La stampa piu autorevole, tuttavia, va dicendo che presso a poco il

disegno sara presentato al Reichstag come venne compilato dal Governo,
ma che i singoli Govern! non disperano nelle modificazioni che vi appor-

tera da se il Reichstag stesso. E questa un opinione della stampa sud-

detta, la quale non sappiamo spiegarci come avventuri tale speranza
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quando dovrebbe esserle noto che i singoli Governi conoscono gli umori

della maggioranza governativa favorevole agli agrarii o, tutto al piu,

ad una modificazione della nuova tariffa, di picciol rilievo. Noi temiamo

che la questione si faccia grossa per causa del socialist! e dei progres-

sisti e che si assisted a scene di ostruzionismo fortissime, seppure gli

agrarii, all'ultimo, pensierosi del danno che recherebbe loro la denuncia

dei trattati di commercio non concentreranno tutto il loro interesse

nel conseguire qualche vantaggio sulla rinnovazione di essi in un modo

piuttosto che in un altro, purchS si ottenga.

Le divergenze sorte tra 1'Imperatore Guglielmo ed il Municipio di

Berlino per question! edilizie della Capitale, come quella della linea

elettrica oltre la passeggiata dei Tigli, non sono ancora finite. I

consiglieri socialist! negano al Sovrano il diritto d' intervenire nelle

question! suddette. Nella seduta consigliare del 17, il Capo Borgo-

mastro sostenne invece il contrario e, in seguito al suo discorso, fu

votato un ordine del giorno in cui, subordinatamente ai legittimi di-

ritti della cittadinanza, si riconosce nel Sovrano quello d' intervenire

anche nelle quistioni edilizie. A Berlino sono state celebrate feste

entusiastiche, in onore dell' illustre scienziato Virchow, feste alle quali

hanno preso parte celebrity scientifiche di tutto il mondo.

4. (BELGIO). II giorno 8 venne inaugurata a Bruxelles la sessione

straordinaria delle due Camere per risolvere la questione della ri-

forma militare. II disegno governativo si fonda sul sistema dei mer-

cenarii e, se i volontarii non bastassero alle esigenze del servizio, man-

tiene 1'estrazione a sorte ed il cambio per quelli che possono pagare

la tassa prescritta. Queste sono le disposizioni tutt'ora vigenti. La

Commissione invece del Governo propone il servizio militare obbli-

gatorio. II Governo conta sull'appoggio del grnppo Woeste e propone

che 1'istituzione dei mercenarii venga estesa piu che sia possibile.

Contro la proposta ministeriale e contro il conseguente aumento di

spese si e formato sottola direzionedel deputato Helleputte un gruppo
abbastanza forte. I progressist! ed i socialist! sono favorevoli al ser-

vizio militare personale ed obbligatorio, ma contrastano ad una ferma

sufficiente per 1' istruzione dei soldati, vagheggiando il sistema della

Svizzera, sistema che non e conforme alle condizioni topografiche del

Belgio. Quant! partiti, tanti pareri; per il che si prevede che le di-

scussion! riusciranno assai tempestose, senza che si possa divinare a

chi restera la vittoria.

5. (ORIENTS EUROPEO). La somma di 345,000 franchi fissata dal

governo francese per indennita alia Casa Lorando non e piu il nodo

della questione franco- turca. Sorge piuttosto la domanda : Come fara

la Porta a pagarla? Se a questa difflcolta si aggiunge che la ver-

tenza dei quais, quanto alia limitazione dei confini del terreno che
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fu concesso alia societa edificatrice, non e ancora ben definita, non

i pud dire che il conflitto franco-turco volga al suo termine, benche

ci sia awiato e si possa tener per certo che vi giungera pacificamente, in

un modo o in un altro anche per i buoni ufficii della Russia. Una banda

di briganti del Comitato ri voluzionario macedone catturd teste miss Stone,

missionaria americana. Gli Stati Uniti ne danno la responsabilita

alia Turchia, mentre i briganti torturano le finanze ottomane, esi-

gendo per il riscatto la somma di 250,000 dollari. A tutte queste mi-

serie, che vorrebbero turbare il quietismo del Divano, si aggiunge la

molestia di bande armate dello stesso Comitato al confine della Bul-

garia con grande disgusto della Russia, la quale vuole che i Balcani

reetino pacifici. Bulgari e turchi sono contro i rivoluzionarii per fare

onore ai desiderii di Pietroburgo e per non demeritare la protezione

tlell'lmperatore. II 14 si radunarono le due Camere serbe per trat-

tare le riforme politiche ed amministrative conformi alia Costituzione

rinnovata di Re Alessandro. La Camera bulgara, quanto prima, sara

oonvocata per discutere la proposta del prestito di 120 milioni con-

tratto in Francia, mediante la concessione del monopolio dei tabac-

chi. La Russia ha sollecitato 1'operazione finanziaria richiesta dalle

necessita urgentissime della Bulgaria.

6. (!N AMERICA). Nella cittii di Messico si e raccolto, il 21, il Con-

gresso pan americano con rappresentanza di tutti gli Stati dell'una

e dell'altra America, ad eccezione del Canada.

L'acquisto del canale di Panama da parte degli Stati Uniti & fa-

vorito dalla Commissione parlamentare. Tra la Compagnia francese

ed il Governo di Washington vi e soltanto differenza sul prezzo, dif-

ferenza che va dai 35 milioni di dollari offerti dagli Stati Uniti ai

50 che ne pretende la Compagnia francese. Si prevede che si verr&

ad un accomodamento.

Quanto al conflitto tra il Venezuela e la Colombia, ogni giorno

piu si scorge che non e cosa seria e che tutto si riduce ad agita-

zioni di ordine interno difflcilmente aggiustabili, per causa dello spi-

rito malefico delle sette, dalle quali quei paesi sono dominati.

fRANCIA (Nottra Corritpondenta). 1. La legge di proscrizione degli Ordini

e delle Congregazioni recata ad effetto. 2. L'esodo all'estero di 87

assocJazioni religiose. 8. Effetti religiosi ed economici. 4. Viva

commozione a Parigi e nolle province. 5. Altri due gravi avvenl-

inenti alle viste : lo sciopero generale per il primo di novembre;

Bcompaginamento del consiglio supremo della Legion d'onore. 6. Pre-

sentiment! bui per il futuro.

1. La brevissima dilazione di tre mesi concessa alle congregazioni

religiose non per anche riconosciute officialmente, ma esistenti in

Storie XVIII, vol. IV, fcuc. 1233. 24 26 ottobre 1901.
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grazia di una tolleranza, dird cosl, che i diversi governi avvicendatisi

in trent'anni avevanu concessa, ebbe termine alia mezzanotte del

3 di ottobre. Secondo la scellerata legge, deliberata dalle due Camere

e promulgata addl 3 dello scorso luglio, queete congregazioni dove-

vano aver chiesta al ministero la facolta di esistere
; questa domanda

poi sara presa in esame, e la licenza sara concessa dalla Camera

dei deputati, se lo reputi opportune, e confermata per decreto del

Consiglio di Stato per le congregazioni gi& licenziate. Rileva tener

conto bene di questa fondamentale diversiU di trattamento, la quale
nei paesi stranieri non fu notata abbastanza. La legge ha difatti

preso di mira due categorie ben distinte di associazioni religiose ;

nella prima son quelle istituite durante lo scorso secolo, senza chie-

dere veruna licenza al governo; nella seconda, quelle che ottennero

licenza in varii luoghi e da varii governi, ma che poi fondarono nuovi

istituti senza domandare per questi una licenza speciale. Per le prime

congregazioni (non licenziate) le domande di concessione saranno sotto-

poste al Parlamento, dopo disamina, e dietro avviso de' consigli mu-

nicipali e delle autorita governative del luogo e dietro il parere del

governo. Or bene, secondo le statistiche compilatesi dai ministeri per
1'interno e per i culti, 548 congregazioni trovansi nel primo caso (non

licenziate), e comprendono 1958 istituti per uomini, e 1791 per

donne. Per converse, solo 148 congregazioni sono fornite di licenza,

e si spartiscono in 43 istituti per uomini e 4986 per donne. Ora queste

dovranno ricevere una conferma della loro licenza dal Consiglio di

Stato, ed una licenza speciaie per gP istituti, che esse in buona fede,

e credendosi al riparo da qualsiasi fastidio, aprirono senza far domanda

di speciale permesso. Tutt' insieme, cinque congregazioni d'uomini

apersero 1206 istituti, e le donne 10,970. Aggiungiamo una oifra,

che rileva anch'essa e fara meglio intendere, negli altri paesi ove e

letta la vostra accreditata Rivista, quanta sia 1'entita degP interessi

religiosi, morali e materiali, pericolanti in questa tremenda crisi re-

ligiosa, che travaglia la nostra patria diletta. La somma totale delle

case religiose esistenti in Francia ai 3 di ottobre ascende a 16,468 !

In quanto al numero dei religiosi e delle religiose, che vi stanno o

TI stavano (giacch6 da alcuni giorni, come or ora vi dird, 6 avvenuta

una considerevole emigrazione all'estero), non doveva rimanere al

di sotto di 190,000; cioe 30,000 religiosi e 160,000 religiose. Tale

era lo svolgimento splendido, che, dopo un secolo dalla rivoluzione

del 1789 che rovind ogni cosa, aveva preso in Francia la vita reli-

giosa in tutte le molteplici sue forme.

La fase proparatori a, se cosi e lecito esprimersi, della applicazione

della funesta legge 3 luglio 1901, d dunqne scaduta affatto il 3 ottobre.

Pertanto adesso si entra nella seconda fase. Mentreohe il Parla-
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mento per una categoria di congregazioni, e il Consiglio di Stato per

1'ultra. avranno ad esaminare le richieste di licenza, che lor verranno

trasmesse a seconda delle rispettive attribuzioni, la magistratura si

occupera del caso di quelle congregazioni che non hnnno riputato di

doversi assoggettare alia legge. Prevedendo quest 'azi one giudizian'a

41 Ministro per I'interno spedisce alia cancelleria 1'intero elenco delle

congregazioni che chiesero la licenza, e 1'altro di quelle che non hanno

presentato all'uopo nessuna dimanda. II Guardasigilli manda poi questi

lenehi a' procuratori generali affinchd gli ufflci da essi dipendenti

possano far sicura 1'applicazione della legge. Essi couiinciarono ad

operare 1' 8 ottobre, dovendo essere in tal giorno pronte le spedizioni

tutte degli elenchi. Non pare che ci debbano essere procedimenti pe-

nali. Le congregazioni che non presentarono dimanda per 1'autorizza-

zione sembra che si sieno tutte disperse ; gia un cotal numero di esse ha

abbandonato la Francia. Cosicche non ci sara piu occasione di appli-

care gli articoli della legge, riguardanti il caso che i membri di una

congregazione non autorizzata persistessero a voler vivere in comunita,
senza previa dimanda di permesso. Secondo tutte le probabilita gli

ufficii di procura non avranno a far altro che assicurare 1'esecuzione

della legge riguardo alia dispersione dei beni, gi essendo awenuta

quella delle persone. La legge, ben si sa, ha regolato in modo ge-

nerale il come debbano liquidarsi i beni, e la circolare, diretta,

giorni sono, dal guardasigilli ai procuratori generali ha fornito a costoro

istruzioni generali all'uopo di assicurare 1'iiniformita nell'applicazione

della legge. Nella successiva settimana dunque si dovevano porre

all'opera gli ufflcii, e fino allora non era a prevedersi nessun atto

esecutivo. In alcuni luoghi, da magistrati servili od accesi di pas-

sione settaria, si 6 gi& trapassata la severita della legge, e sono avve-

nute alcune espulsioni manu militari nella Loira inferiore e nolle

Coste del Nord. Costoro avranno certamente tristi imitatori, gia sicuri

della benevolenza o della complicity dell'autorita centrale.

3. II 5 ottobre 1' Ufficio centrale delle opere di beneftcenxa pubblicd il

documento, qui appresso trascritto, il quale reca la statistica delle

opere cattoliche di ogni specie, prettamente caritatevoli (notate bene

che non si tratta degl'istituti d'insegnamento secondario, ciod i col-

legi, o di insegnamento primario, che gia sono colpiti o lo saranno

fra brevissimo tempo, perche diretti da Congregazioni non autorizzate).

Foree se ne lasciera sussistere alcuni, ma gli altri, cio6 il maggior

numero, saranno senza dubbio soppressi. Ecco dunque il documento:

85 Opere di materuita,
97 Asili per incurabili, compreeo un sanatorio per i lebbroei,

172 Asili-officine,

229 Asili pei vecchi,
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398 Farmacie gratuite ed ospedali,

512 Ricoveri di lattanti ed asili,

570 Opere per gl'infermi,

691 Orfanotrofli,

1428 Ufficii di beneficenza.

La maggior parte di queste opere 6 rovinata. Ne risulta che gl'in-

fermi, i vecchi, gli orfanelli e i poveri sono quelli che avranno a patir
danno dalla legge scellerata. Gl' infelici, ancor piil dei religiosi, sono

malmenati dai persecutori, servi umilissimi delle logge massoniche e

vituperosi esecutori a conto di questo Governo, giustamente nomato

non di difesa (defense) ma di demenza (demence) repubblicana.
4. Ora debbo ricordare a' vostri lettori i nomi delle Congregazioni od

Ordini religiosi piil conosciuti, che, prevedendo un diniego sicuro da

parte delle pubbliche autorita, o stimando poco dicevole alia loro co-

scienza, alia loro dignita e liberta d'azione il domandare un permesso,.

hanno^preferito di esulare dalla patria, senza aspettare la violenta scac-

ciata dalle proprie dimore. In prima linea quatiro grandi Ordini reli-

giosi dei piu riputati ed avuti in onore nella Chiesa, cioe i Bene-

dettini, i Carmelitani, i Certosini, e i padri delta Compagnia di Gesti.

I grandi monasteri di Solesmes e di Liguge (Benedettini) furono ab-

bandonati verso ii 15 settembre. I padri Certosini (tredici su quattor-

dici eonventi) hanno chiuso le porte; restd cioe il solo stabilimento

della Gran Certosa, dopo insistenti istanze delPordinario diocesano,
il vescovo dii^Grenoble, e dietro la promessa fatta, non d'officio, dal

Governo, che gli sarebbe concessa la licenza. Del pari hanno chiuso

le porte i Carmelitani
;
da 15 a 20 conventi. I padri Gesuiti, che so-

prattutto e rprecipuamente erano presi di mira da questa legge di pro-

scrizione,*si sono dispersi o sono andati all'estero. II 29 settembre fu-

rono chiuse tutte le loro dimore, case di studii, noviziati, e le cap-

pelle. I loro^collegi, circa trenta, sono stati lasciati dai religiosi, senza

eccezione ^aleuna, nelle niani di ecclesiastici o di laici forniti dei di-

plomi richiesti dalle leggi e dai regolamenti, che governano 1'insegna-

mento secondario libero, vale a dire non quello officiate dello Stato.

Dunque^fino ad ora 1'empia rabbia dei persecutori non ha ottenuta

tutto 1'effetto che sperava. Lo scorso giovedi tre dei Collegi posseduti
dai Gesuiti qui in Parigi, hanno riaperte le porte ai corsi annuali,
e 1'affluenza degli scolari e stata considerevole al pari degli anni pre-
cedenti. Nelle province, alcuni collegi, governati gia da religiosi,

sono stati chiusi per volonta dei loro direttori, o si sono lairizxali, ri-

manendo peraltro, ben inteso, diretti da ottimi cattolici. Fra le Con-

gregazioni disperse debbo notare anche i padri Agostiniani dell'Assun-

zione, che gia, Jin conseguenza di un celebre processo, erano stati

kgalmente disciolti nel febbraio 1900.
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E per dire qualche parola delle Congregazioni di donne, che si

sono disperse od hanno preso la via dell'esiglio, per cansare un umi-

liante rifiuto di licenza, esse ricercarono sull'ospite suolo del Belgio,

delPInghilterra, talune, ben poche, in Ispagna ed in Italia, quellapace

e quella liberta di servir Dio, che oggi si diniega loro in Francia.

Son desse primieramente le Carmelitane; ce n'erano in Francia 150

monasteri, tre dei quali in Parigi ;
or sono quasi tutti chiusi. Poi le

monache Benedettine; poi le religiose di JMaria Riparatrice, ed alcune

altre Congregazioni meno note.

Nella funesta settimana che precedeva il 3 ottobre furono vedute

lunghe file di queste sante creature abbandonare i loro monasteri,

onde parecchie di esse da 20, 30 ed anche 40 anni non avevano var-

cata la soglia ;
e s'incamminavano verso le stazioni ferroviarie, che

molte di loro non avevano visto mai
;
e coi loro modesti bagagli, s'avvia-

vano verso estranei paesi. La maggior parte di esse hanno trovato

buone accoglienze e dicevole dimora nel Belgio e nolle isole anglo-

normanne. Le Carmelitane di Nimes sono partite alia volta di Firenze.

5. Non posso passare in silenzio la eloquente protesta che i quattro

padri provinciali dei Gesuiti di Francia indirizzarono al pubblico

francese per chiarirne 1'opinione ingannata e falsata, intorno alia

deliberazione che avean presa di non implorare una facolta, che sa-

pevano dovrebb'essere loro diniegata. Questo grave documento e stato

reso di pubblica ragione dalle maggiori gazzette, se non benevolmente,

almeno con rispetto. II giorno dopo la sua comparsa, 1' illustre Ve-

scovo di Montpellier, mons. Roverie de Cabridres con una lettera di

altissimo encomio rispose alia comunicazione del detto documento al

padre De Scorraille provinciale di Tolosa l
. Ed ora che vi ho detto

per minato, con tutta 1'esattezza, la presente situazione degli Ordini

religiosi nel nostro paese, porrd fine alia mia lettera con altri due

c incidenti politici > gravissimi, i quali certamente metteranno in

grande impiccio i nostri ministri. Voglia Dio che la Francia non

abbia a risentirne il contraccolpo ! giacchd m'$ d'uopo appena farvi

notare che 1' immensa maggioranza dei Francesi, anche repubblicani

convinti, purch6 non frammassoni o socialisti, sono stanchi e ristuc-

chi di questo ministero malaugurato. E in fatti c in alto > si co-

mincia a temere seriamente di una gravosa e prossima scadenza,

tanto che non osano fiatarne. Nello scorso febbraio la federazione ge-

nerale dei minatori nel suo congresso a Lens concedeva al governo

della repubblica un' ultima dilazione, finita la quale riserbavasi di

appellarsi allo sciopero generale. Questa dilazione ha termine col

1 I due document! furono da noi riportati nel fascicolo precedente

p. 241 e segg. N. d. R.
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primo di novembre *. Se in quel giorao i minatori non avranno otte-

nuto: 1 che sia stabilito un minimo di salario, che i padroni di-

chiarano inaccettabile
;

2* la giornata di otto ore, ridotta a sei per

il tempo dato alle refezioni ed alia discesa nelle miniere
;

3 1'as-

segno di una pensione di due franchi al giorno, dopo venticinque anni

di lavoro e senza condizione di eta, vale a dire il mantenimento, a

tutto scapito del capitale, di operai dell' eta dai 37 ai 40 anni
;

-

sara dichiarato lo sciopero da piu di 160,000 minatori, ai quali si

uniranno circa 30,000 operai che aderiscono ai 47 sindacati della me-

tallurgia. A fronte di una diffida cosi recisa, di una minaccia cosi tre-

menda, quale & stato il contegno del gabinetto Wai deck- Millerand?

Lo struzzo del deserto nasconde la sua testa all'ombra di un argine

di sabbia e si crede al sicuro. E i nostri ministri si sono tappati nelle

loro comode sale da pranzo, dietro i trionfi di S&vres e le canestre di

orchidee, e delibando i chaud-froids e gli spooms all'Armagnac, hanno

conchiuso che lo spediente migliore per evitare una scadenza gene-

rale, era insomnia quello di non pensarci affatto. Oggi perd, 6 forza

affrontare la data fatale, da cui siamo lontani ventiquattro giorni

appena. Mettere la questione in mano alle Camere, sembra impoesi-

bile affatto, quando pur anche si anticipasse il momento della loro

riapertura. Oh povero popolo, e voi onesti operai, inebriati d' illuso-

rie speranze, umili scioperanti che morite di fame perchS la vostra

scemata pietanza vada in aumento ai pranzi della via di Grenelle
;

o

piuttosto, stupidi proletarii precipitati dalle vostre insidiose passioni,

dal vostro oblio d'ogni sentimento di religione e di giustizia, fin nella

schiavitu di questi astuti e cinici sfruttatori
;

intenderete voi final-

mente da qual parte sieno i vostri veri nemici? Riconoscete almeno

ove riluce la lealta, ove la frode !

II primo incidente, a cui alludo, e lo scompaginamento di un'au-

torita fino ad ora onorata e rispettata da tutti i governi, quella cio&

del Consiglio superiore della Legion d'onore. II suo presidente, al-

tamente rispettato, il generale Davout, duca di Auerstaedt, per de-

creto del governo & stato sostituito nel suo eccelso uffieio, per aver

ricusato di accettare certe nomine non giustificate e di sovente con-

cesse a persone poco degne di stima. Incontanente altri tre generali

ed un vice-ammiraglio, appartenenti essi pure al Consiglio superiore,

sentendosi offesi da questa immeritata disgrazia del loro presidente,

spedirono la loro rinunzia all'atto uffieio. Queste quattro dimissioni,

fra cui quella del generale Lebelin de Dione, che per cinque anni

fu direttore dell'alta scuola di guerra, cagiona un enorme commovi-

1 Le ultimo notlzie portano che lo sciopero e stato differito e che oggi

la questione e in mano alle Camere. N. d. R.
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raento nell'esercito e nel popolo. Alcuni gia veggono in questo scom-

paginamento la barbara rovina dell'esercito, prenunziata dal troppo
celebre deputato ebreo Reinach. Tutto cio sara oggetto di varie in-

terpellanze al governo, appena sia riaperto 11 parlamento, e sara fra

brevissimi giorni, ciod il 20 ottobre corrente
;
e si prevede che questa

sessione riuscira feconda di raolti episodii.

6. L'altra grandissima ininaccia ci viene dalla fazione socialists ope-

raia, che apparecchiasi per il primo di novembre ad ana manifesta-

zione generale. Ecco a qual punto questo governo di c demenza nazio-

nale ha menato la Francia dopo 26 mesi di reggimento. Da un

secolo la Francia non aveva corso si tremendi pericoli al di dentro.

Eh, signori, 1'alleanza colla Russia non varra a trarvi d' impaccio.

Queste cose sono ease intese anche in Italia, da quanti pono amici e

benevoli alia Francia cattolica?

C1NA (Nostra Corritpondenta) . 1. Rettificazione. Finanze. 2. Pagamenti
di debiti. 8. II ritorno della Corte a Pechlno e ritardato. 4. Abo-
lizione dello Tsong-liyamen, ed ietituzione del Wai-ou-pon. 5. Ri-

Bcosaione del balzelli. 6. Riforme negli esami pei gradi. 7. Stu-

dent! ciuesi all'estero. 8. Sottoscrizione del trattato di pace.

9. Faccende religiose assestate. 10. Rissa fra cattolici e protestanti.

Zi-Kar Wei, 5 settembre 1901.

1. Nella mia corrispondenza apparsa nel quaderno 1227 del 3

agosto, e detto al paragrafo 3, che le rendite della Cina toccano

appena i 30 milioni di taels. Si deve leggere invece 90 milioni.

E poiche siamo a discorrere di questo argomento, eccovi uno specchio

delle rendite e delle spese annuali della Cina, pubblicato dallo Tchong-

wai-je-pao di Chang-hai
l
. E compilato, secondoche dice il suo au-

tore, dopo aver fatto il raffronto coi dati di parecchi anni.

RENDIIE: 1) Tribute territoriale che dovrebb' essere di

29 milioni di tads, che rende comunemente taels 24,000,000

2) Certi balzelli aggiunti al tribute territoriale delle pro-

vince, che dovrebbero fruttare 3 milioni di <., e non

ne fruttano in fatto che 2,500,000

3) Parecchie tasse non ispecificate delle provincie > 1,600,000

A riportarsi, taels 28,100,000

1 Feci stampare per la prima volta questo specchio nella Revue d* VBx-

trfyne Orient, pubblicata dal aig. M. Tillot a Changhai, n. 10 delli 1 maggio
oono.
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Riporto, taels 28,1000,000

4) Tribute del riso delle province, pagato in denaro so-

nante; dovrebb'essere di 1,930,000 t., ma non reca in

fatto che 1,300,000

5) Riso del tribute delle province pagato in derrata, rag-

guagliato a denaro
;
invece di 2,169,000 /. che do-

vrebbe recare, frutta soltanto 1,800,000

6) Prodotti della gabella, likin l del sale 13,400,000

7) Likin delle province 16,000,000

8) Rendite varie delle province non ispeciftcate > 1,030,000

9) Dogane (cinesi ?)
*

2,700,000

10) Balzello sulPoppio forestiero (ed altre merci ?) > 17,000,000

11) Likin sull'oppio forestiero. 5,000,000

12) Likin sull'oppio paesano 1,800,000

Somma complessiva delle rendite, taels 88,100,000

SPESE : 1) Tributo territoriale ritenuto iielle province taels 5,450,000

2) Porzione delle tasse agggiunte al tribute, ritenuta nelle

province 2,500,000

3) Porzione delle tasse non ispecificate, ritenuta nelle

province. 1,600,000

4) Prodotto del tribute del riso pagato in denaro, man-

date al ministero per le finanze 1,300,000

5) Ritenuta sul prodotto del tribute del riso, pagato in

derrata, valutato > 1,800,000

6) Spesa pei soldati delle bandiere e per 1'esercito cinese

delle province > 12,000,000

7) Spese pei corpi d'esercito Lienkiun (esercito pratico)

che variano fra i 18 e i 19 milioni > 19,000,000

8) Ritenuti dai soprastanti delle dogane per le spese di

ufficio ed altre > 445,000

9) Spese per gl' impiegati delle dogane marittime 3\168,000

A riportarsi, taels 47,263,000

1
II likin e un balzello straordinario sulle merci, riscosso nelle BUC-

cursali delle dogane interne : codeste succurgali sono moltissime, e la tassa

richiesta ha variato parecchie volte, aumentando sempre.
2 Nella Cina v'ha due specie di dogane ; quelle dette marittime alia cui

direrione stanno degli europel; e le dogane ordinarie, dette interne, tenute

dai cinesi.
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Riporto, taels 47,263,000

10) Spese per la casa dell' imperatore > 600,000

11) Supplements alle medesime > 500,000

12) Spese per le ferrovie > 800,00'^

13) Mantenimento dell'egeroito del Kan-sou > 4,800,000

14) Spese per 1'esercito delle tre province a levante della

gran Muraglia > 490,000

15) Spese per la marina 5,000,000

16) Spese pei legati cinesi all'estero 1,000,000

17) Spese per la difesa delle coste oriental! della Cina > 6CO,000

18) Lavori di manutenzione dei flumi (Giallo e Yong-

ting) 340,000

19) Frutti del debito estero che variano dai 23 ai 24 mi-

lioni > 24,000,OCO

20) Mantenimento dell'esercito di Pechino. > 8,000,000

21) Per la difesa delle frontiere, in due somme, ciod di

2 milioni e di cinquecento mila > 2,500,000

22) Mandati al ministero delle finanze, per il fondo di

riserva assegnato all'esercito > 2,000,000

23) Mandati al ministero, quale supplemento al mante-

nimento dell'esercito > 1,200,000

24) Mantenimento di un corpo speciale di milizie desti-

nat alia difesa della capitale > 660,OCO

25) Per 1'esercito delle bandiere, somma mandata al mi-

nistero > 1,380,000

26) Altro supplemento per il mantenimento dell'esercito > 266,000

Somma oomplessiva delle spese: taels 101,399,000

2. Nella somma delle spese, sopra recate, non sono compresi i

23 milioni di taels, da pagarsi presso a poco ogni anno, quale inden-

nita di guerra. Questa somma, unita alia diffalta di 13 milioni di taels

che risulta dal raffronto delle spese colle entrate, fa ascendere a quasi
36 milioni di taels la somma complessiva, che la Cina deve ingegnarsi
a mettere insieme ogni anno. Se fosse integra e sollecita del bene pub-
blico 1'amministrazione dello Stato, la faccenda non sarebbe molto ardua.

Ma coi mandarini che abbiamo e col garbuglio delle norme adoperate
nella riscossione dei balzelli, il povero popolo ne sara molto gravato.

Ad ogni modo, per il pagamento delle indennita di guerra, secondo

i dispacci officiali, i governi esteri hanno ben accolto Paccettazione

nel servizio dei boni : 1 della nuova rendita delle dogane paesane ;

2 del sopravvanzo disponibile delle entrate delle dogane marittime ;
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3 della rendita della gabella. (II signer DelcassS, in data 18 giugno
ultimo scorso).

3. II telegrafo gia vi ha recato la notizia della mutazione di data,

fatta dalla Corte, per mettersi in viaggio alia volta di Pechino,
differendo cioe al 6 ottobre la partenza che doveva aver luogo il

1 di settembre.

Nel decreto pubblicato dall' imperatore per dare annunzio e spie-

gazione di questo cambiamento, accagiona i forti calori dell'autunno,
il guasto delle strade per le copiose piogge di luglio, e 1'eta inol-

trata della imperatrice. Oltre a ci6, per darsi garbo, vuole far cre-

dere al suo popolo, che contro sua voglia fu deciso questo mutamento
;

sono stati i governatori dell'Ho-nan e del Chen-si, coi maggiorenti e let-

terati di quest' ultima provincia, che gli hanno fatto reiterate istanze

di procrastinare la sua dipartita da Si-ngan-fou. II ritardo d solo

di 36 giorni; se flnalmente, al giorno posto, la corte non si mette

in viaggio per ritornare a Pechino, nulla si avrsi a ridire contro il

cangiamento, ma e persuasione generale che per quest'anno 1' impe-

ratore non giungera a Pechino, e che la sosta a K'ai-fong, capoluogo

dell'Ho-nan, sara piu lunga di quel che dicasi apertamente. A pro-

posito del viaggio, 1' imperatore ha messo fuori uno speciale decreto

per le province attraversate dalla strada imperiale, annunziando loro

che le spese del viaggio saranno pagate dal ministero per le finanze,

e condonando ad essi le tasse per un anno, a compenso di certi danni,

che arrechera loro inevitabilmante 1' imperiale corteo. Questo decreto,

scritto su carta gialla sara pubblicato in tutti i luoghi pei quali pas-

sera 1' imperatore ;
ma in pratica, le cose anderanno in tutt'altra guisa.

4. Mentre aspettasi il momento della partenza, la corte di Si-ngan-

fou ha sancito alquante riforme. Anzitutto ha abolito lo Tsong-li-ya-

men, ossia il ministero che dianzi serviva d' intermediario fra il go-

verno cinese e i legati stranieri, ed in luogo di esso la corte ha isti-

tuito il Wai-ou-pou, ossia ministero pei negozii esteri, i cui grandi

official! sono il principe K'ing, il ministro Wang wen-chao, il presi-

dente del ministero pei lavori pubblici KiuHon-k'i, il 'presidente

della corte del precettorato Siu Cheou-peng, ecc. ecc. Qui peraltro

si crede che tutto questo d solo un cangiamento di scenario, e che

il Wai-ou-pou sara tanto restio al buon assesto dei negozii quanto

1'antico Tsong-li-yamen.

5. Altra riforma introdotta dalla corte & stata la riscossione in de-

naro delle tasse territoriali, che dianzi facevasi in derrate, e il diritto

concesso ai privati di pagare in dollari cinesi del Canton o dell'Hou-

pe tre decimi delle tasse. La prima parte di questa riforma pud, senza

aggravio del popolo, aumentare di un quarto le riscossioni dello Stato

per questo capo. Bisogna vivere fra i Cinesi per vedere i cangiamenti
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che hanno a soffrire le tasse prima di giungere all'erario imperiale,

ma sempre a scapito del privati e dell'erario, ed a vantaggio del man-

darin i. Le tasse in derrate si valutano in taels ad un prezzo piu alto

di quello del mercato. Ogni ettolitro di riso e tassato di oltre un dol-

laro per le spese di trasporto. I pagamenti si valutano in taels, once

d'argento; ma i privati debbono pagare i loro contributi in dollari,

e il tasso del tael al tribunals del mandarin) d piu alto ancora che

nelle banche. La seconda parte della riforma, che si riferisce al

pagamento in dollari cinesi di tre decimi delle somme dovute, per un

lato condanna le zecche istituite in questi ultimi anni in parecohie

province, come il Fou-kien, il Kiang-sou, il Ngan-hai, lo Tche-li, i

cui dollari sono difettosi, sicchfc nessuno li vuole accettare ove non

si supplisca la diffalta, e dall'altro lato intesa ad introdurre per
tutta la Cina i dollari del Canton e dell'Hou-pe. Questa riforma pone
fine ancora ad un altro sopruso dei mandarini

;
essi nella riscossione

delle tasse ricusavano ogni fatta di dollari cinesi, ed esigevano (al-

meno in questa provincia) dei dollari messicani poco logori e di bnon

suono, con iscapito pei privati, che dovevano aggiungere qnalche cosa

per procacciareeli.

6. La terza riforma introdotta da ultimo dalla Corte e 1'abolizione

del Wen-tchang *, sostituendovi in parte dispute sopra nozioni eu-

ropee pei candidati agli esami pei gradi letterarii, e nella intera abo-

lizione degli esami pei gradi militari consistent! nel tendere archi

tenaci, maneggiare pesanti spade, levar su grosse pietre, e trar d'arco

a piedi ed a cavallo. Gia questa riforma erasi introdotta nel 1898,
ma poi ben presto fu abolita dalla imperatrice-vedova, dopo il colpo di

Stato del settembre dell'anno stesso. Se non che, tutti i grandi of-

ficiali essendo tornati qui di corto all'assalto nei loro memoriali al

Sovrano, la Corte ha annuito ai loro desiderii, e quindi il Wen-tchang
con gli archi, le frecce, le pietre, e gli spadoni sono stati aboliti

per sempre. Le collezioni dei Wen-tchang adorneranno le biblioteche,

e le anni dei graduati militari i musei d'antichita. Rimane peraltro

un punto oscuro
;
e cioe in quale misura le nozioni forestiere faranno

parte dei nuovi esami?... II Ministero pei Riti, incaricato dell'inse-

gnamento ed il Consiglio di amministrazione Tcheng-ou-tch'ou hanno
ricevuto comando dall'imperatore di darsene pensieru. E i nuovi esami

cominceranno nel vegnente 1902.

7. A questa riforma va congiunto un decreto, in data dello scorso

luglio, mercS il quale i figli dei cinesi che avessero conseguito al-

1'estero i loro gradi, ove lo richieggano, saranno raccomandati dai

1 & un lavoro letterario, specie di cria, della misura di otto membri,

sopra frasi dei libri classic! e canonici.
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legati cinesi al governo ;
e questo deputera esaminatori, e, dietro il

loro avviso, vedra se sia il caso di riconoscere i gradi conseguiti al-

1'estero, e di proporre tali graduati per impieghi nella pubblica am-

ministrazione, proporzionati alia loro capacita.

8. E gia quasi un mese uhe da un giorno all'altro aspettiamo la

ratificazione del protocollo definitive della pace, e non giunge mai.

Corre voce che gl' inglesi dapprima si sieno opposti alia sottoscri-

zione, ed a spiegare siffatta opposizione si recano parecchie ragioni ;

le une di ordine militare, pel rimanere delle milizie estere a Chang-
hai e delle railizie russe nella Manciuria

;
e le altre di ordine com-

inerciale, a cagione cioe di nuovi regolamenti sulle tasse doganali.

Dopo che gPinglesi hanno desistito da ogni opposizione, ecco i cinesi

mostrarsi ricalcitranti. Si 6 detto che la Corte aveva oomandato ai

suoi negoziatori di sottoscrivere il protocollo, ma prima Li Hong-tchang
& stato leggermente indisposto di salute, e poi e sopraggiunta la con-

troversia fra il principe Choen e 1'imperatore Guglielmo intorno alia

presentazione delle scuse del primo al secondo. Dagli scampoli di

notizie, spedite per telegrafo, e difficile farsi capaci se le pretension!

dell' imperatore fossero disorbitanti, o se non era ragionevole il di-

niego del principe. II vero si &, che qui le cose si sono esposte in

modo poco onorevole per i tedeschi. L'imperatore avrebbe imposto i

suoi voleri
;

il principe avrebbe risposto che valeva meglio morire

che assoggettarvisi, e finalmente 1'Imperatore avrebbe ceduto a fronte

della persistenza del principe nel suo diniego. Questo indietreggia-

mento della Germania (se c'e stato) non giova certo a tener alto il

prestigio degli europei in Cina. Quando il principe Choen avra adem-

piuto il suo incarico sperasi che il protocollo sar& senza indugio sot-

toscritto.

9. In questo mentre le faccende delle Missioni vanno a poco a poco

assestandosi. Quattro giorni fa, 6 passato di qui il vicario apostolico

dell'Ho-nan meridionale, monsignor Volonteri, proveniente da Han-

k'eou, ove 1'assestamento dei negozii della sua missione e stato di re-

cente stipulate. A quanto dice una gazzetta di Chicago, Monsignore

avrebbe riscosso dalle autorita cinesi 170,000 tads in risarcimento dei

danni sofferti 1'anno passato. Se non m'inganno, ora non resta piu ad

assestare che le faccende dello Chan-si settentrionale e meridionale.

10. Veggo dai fogli giunti qua dall'Europa che il telegrafo ha dato

molto peso, anzi soverchio, ad una rissa avvenuta nello scorso luglio

fra cattolici e protestanti nel Kiang-si. II reverendo Nicols ha pubbli-

cato per le gazzette una relazione dei fatti esagerata e sfavorevole ai

cattolici. I missionarii lazzaristi, secondo lor costume, non hanno vo-

luto rispondergli ;
ma dalle relazioni del governatore della provincia

al Console di Francia, al vicerS di Nankino e al gran Consiglio, pub-
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blicate ne' fogli cinesi, chiaro si rileva che i protestanti scesero pel

primi ad atti ostili, e che i cattolici rioorsero alia forza dopo i vio-

lent! assalti de' protestanti. Cid che nuoce alia condizione dei catto-

lici dinanzi all'opinione pubblica, si d che i protestanti nell'ultima

zuffa ebbero dei morti, degli annegati e dei feriti, mentre i cattolici

non ebbero alcuna perdita od almeno non ne hanno fatto cenno. Di

presente le autorita cinesi discutono il processo a tenore delle leggi

cinesi. Mentre se ne aspetta la conchiusione, non voglio dar ragione

ai cattolici per aver fatto uso della forza contro i loro avversarii, ma,
a senno mio, la loro condotta sarebbe giudicata meno severamente,

ove si prendessero a disamina le angherie, di che lor furono cagione al-

cuni mestatori protestanti de' luoghi patrocinati dal sopraddetto reve-

rendo Nicols. Pud darsi che qnesta piccola faccenda, gia recata a no-

tizia della Corte, le serva di pretesto per imporre restrizioni ai Mis-

sionarii nella predicazione del Vangelo. Secondo il governatore del

Eiang-si, 1'imperatore deve volere per 1'inframmessa dei legati enropei,

che non si predichi il Vangelo da delegati cinesi (come a dire sacer-

doti o catechisti) in quei luoghi, ove non esiste alcuna cristianita, e

che i missionarii forniscano a' mandarini 1'elenco di coloro, che vo-

gliono renders! cristiani. Siccome queste restrizioni sono in manifesta

contraddizione coi diritti sanciti nei trattati, e da sperare che i legati

europei vi si opporranno gagliardamente.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Ammaestramenti di San Carlo Borromeo alle Persone Religiose.

2a ed. Milano, Arte Sacra, 1902, 16, VIII-326 p. L. 2, Cfr. Civ. Catt.

XIII, (1886), p. 75.

Antonelli L. Vescovo di Venosa. Decadenza e risorgimento. Lettera

pastorale. Melfi, Grieco, 1901, 8, 36 p.

Arduini A. La Religione di fronte alia Scienza. Lezioni still'accordo

t'ra i dati della Rivelazione Biblica e le teorie scientifiche moderne.

2* parte. Geologia e Geogenia. Vol. 2 Trad, sulla 2* ed. del prof. EMILIO

SILVESTRI riveduta dall'Autore. (Bibliot. del Clero, XXXVII). Siena,

S. Bernardino, 1901, 8, 390 p. L. 4.

Atti della JS. Aecademia di Scienze Morali e Politiche. (Societa Reale

di Napoli). Vol. XXXIII. Napoli, tip. della R. Universita, 1901, 8, 650 p.

1 Non essendo pouibile dar oonto delle molte opere, che cl yengono InvUte, con quell*
ollecltndine che 1 yorrebbe dagll egregl Autort e da not, ne dlamo InUnto an annnnzlo
ommarlo ohe non Import* aloan giudlzlo, rlaerbandool di tornarvl sopr a second* dell'ap-

portanlti e dello spacio oonoeuo nel perlodloo.
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Bara F. sac. Date memorabili con speciali cenni delta vita di S. Al-

fonso M. de' Lfguori, con Appendice intorno al Sacramento della Peni-

tenza. Napoli, D'Auria, 1901, 24, 52 p. Cent. 20. Rivolgersi all'Au-

tore, Vico Volpicelli 20, Napoli.

Barba F. M. II Diritto Pubblico Ecclesiastico secondo la mente di

Leone XIII. Vol. 2. Napoli, Giannini, 1901, 8, XX-408 p. L. 5.

Biblioteca del Novecento [Pubblic. period, mensile; volumetti in

16 di 100 p.; ciascuno circa cent. 50]. Milano, Bacchini, 1901.

I nuovi volurni pubblicati cootengono: 6. BAI.SIMELLI F. Ritratti morall. r edii.

7. MARQOTTI G. I viaggi d'una moneta d'oro 8. MOLTBNI C. II Curalo P.

Panxanete, il poeta degli operai le sue Canzoni popolari. Commeatario.

9. CHIDICHINO D. II Salterio di Davide. Tradimone. 10. CANTI) C. Le Oriyini.

11. BALAN P. 11 Papato e I'ltalia. 12. MEDA F. Garcia Moreno.

Breve cenno storico del Santuario del RR. Padri Serviti della cittar

di Pesaro di Maria Vergine delle Grazie. Pesaro, Federici, 1901, 16 T

30 p. Cent. 15.

Cathrein V. S. I. Die Frauenfrage (Die soziale Frage beleuchtet

durch die Stimmen aus Maria-Laach 17. Heft). Freiburg i. Br.; Herder,.

1901, 16, VI-164 p. M. 1,50.

II Socialismo, suo valore teoretico e pratico. Prima versione italiana

di Mons. Giulio Cecconi, 3a ediz. fatta sulla 6a tedesca, Torino, Bocca r

1902, 8, p. XVI-237.

Conforti religiosipergli infemni. Bologna, Garagnani, 1901, 24, 80 p.

De Caigny M. O. S. B. De gemmo probabilismo licito. Dissertatio

critico-practica exarata conciliationis gratia. Brugis, Desclee, de Brouwer
et soc., 1901, 8, 124 p. Fr. 2,50. Rivolgersi alia Procura dei Bene-

dettini del Brasile, St-Andre-lez-Bruges.
De Luca M. S. I. Institutiones luris Ecclesiastic* Publici quas iuxta

methodum card. TARQUINI tradebat in Schola Institutionum Canonica-

rum. Romae, Pustet, 1901, due voll. in 8, 344; 460 p. Ciascun vo-

lume L. 3,50.

De Moor Fl. L'Exode des Hebreux d' Egypte sous Motse, d'apres

VExode, les Nombres et le Deuteronome. (Extr. de la Science Catholiquer

1901). Arras, Paris, Sueur-Charruey, 8, 88 p.

D'Orazio A. Enesidemo e lo scetticismo greco. Roma, Centenari,.

1901, 16, 140 p. L. 2.

Dvornik Matteo Doimo, arciv. di Zara. I^ettera pastorale. Roma v

Befani, 1901, 8, 24 p.

Fabiani L. sac. Vita del P. Ludovico da Casoria. Na'poli, Festa,

1901, 16, 352 p. L. 1.

Ferrari F. can. Esortazione in Latino a celebrare il Giubileo Sacer-

dotale del S. P. Leone XIIIpubb. in prossimitd alle feste del Giub. Pont,

del med. (Con appendice). Guastalla, Pecorini, 1901, 16, 20 p.

Gaeta S. sac. Suffraghiamo i nostri morti. Meditazioni, Preghiere ecc.

2* ed. riformata e arricchita. Napoli, Chiuraz^i, 1902, 16, XVI-604 p.J

L. 2,75. Rivolgersi all'A. Vico Storto S. Agost. degli Scalzi 12, Napoli.
Ganci Paolo, sac. II naufragio di San Paolo apostolo a Malta. Pane-

girico. Malta, Arela, 1901, 8, 28 p.

Gaume, mons. II bene ed il male. Vers. italiana di A. CARRARKM.
Roma. Desclee, due voll. 16, 596; 676 p. L. 8.
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Gredt Io. 0. 8. B. Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae.

Vol. II. Psychologia, Tkeologia naturalist, Ethica. Roinae, Desclee, 1901,

<>,
316 p. Fr. 5.

Herders Konversationi Lexikon. Dritte Auflage reich illustriert durch

Textabbildungen, Tafeln u. Karten. Krstes Heft. Freiburg, i. Br., Herder,

#, 95 p. Usciranno 160 fascicoli, owero 8 volumi. Ogni fascicolo,

M. 0,50; ogni volume M. 10 (rileg. M. 12,50).

lannucci Alph. M. Enchiridion Theologiae Dogmatico-polemicae con

tra serpentes nostrorum temporum errores a Concilia Vaticano, a Syl-

labo, et a nuperrimis Ecclesiae Romanae Decretis, proscriptos atque dani-

nttos. Neapoli, Pierro, 1901, due voll. in 8, 234; 256 p. L. 2,50.

Gesii Redentore. La vita del mondo noddle e il Romano Pontefice
Suo Vicario e suo luminoso riverbero. Conferenze. Napoli, Pierro, 1900,

16, 224 p. L. 2,50.

Invrea F. Elementi di Fisica vol. II, fascolo 2, Ottica. Torino,
Unione tip.-editr., 1901, 8, XVIII-390 p. 107 fig. L. 2. (II vol. I com-

prende Meccanica e Galore, L. 5; il 1 fasc. del Vol. II Magnetismo ed

Elettricita, L. 3).

Janssens L. O. S. B. Summa Theologica ad modum commentarii
in Aquinatis Summam praesentis aevi studiis aptatam. Tom. IV. Tra-

ctatus de Deo homine. Pars prior. Christologia (III. Q. I-XXVI). Fri-

burgi Br., Herder, 1901, 8 XXVIII-872. Fr. 12,50. Cfr. Civ. Catt.

XVIII, 9 (1900), p. 337.

Le Camus E. Origines du Christianisme. La vie de N. S. Jesus

Christ. Sixieme edition entierement revue et plus largement annotee.

Paris, N. Oudin, 1901, 3 voll. in 12 di XXXIH-482; 518; 533 p. L. 10,50.
- Cfr. Civ. Catt. XVIII, 3 (1901), p. 77.

Lettera dell' Episcopate Marchegiano. Del Giubileo Pontificale
del Nosfro S. Padre Leone XIII e dell' Obolo di S. Pietro. Ascoli Piceno,

Cesari, 1901, 8, 30 p.

Lucien-Brun N. La condition des Juifs en France depuis 1789.

Deuxieme edition revue et augmente. Paris, Retaux, 8, 404 p.

Maes C. II primo trofeo della Croce eretto da Costantino il Grande
nel Foro Romano, ossia la VI e la VII delle colonne onorarie del Foro.

fioma, Cuggiani, 1901, 8 gr. XVI-64 p.

Manacorda E. vescovo di Fossano. Pensieri sul Socialisms. Fossano,
Rossetti, 1901, 16 52. p.

Marchisio G., sac. Campo B. fila 107, fossa 11, ossia postUle d'ol-

tre tomba sulla virtuoso vita di una Tajdina del ven. Cottolengo. 3* ed.

riveduta edaccresciutadall'Autore. Torino, Turletti, 1901, 16 XX-280 p.

Cent. 75. Cfr. Civ. Catt. XVIII, 1 (1901), p. 598.

Matone N. mons. Discorsetti; fervorini ecolloquii. Napoli, Festa, 1901,
16 244 p. L. 1,50.

Massa O. sac. Strenna del Parroco ai uoi Parrocchiani, con illu-

stra/ioni di A. TABAL. Anno VI. 1902, Roma, Pustet, 24, 142. p. C. 20.

Max Turmann. Au sorlir de I'ecole. Les Patronages. 2*m ed. re-

vue et augment^. Paris, Lecoffre, 1901, 16<> XVI-404 p. F. 3,50. Cfr.

Civ. Catt. XVII, 9 (1900), p. 89.

Meyer Th. S. I. Institufiones Juris Nafuralis, sou Philosophiae Mo-
ralis Universae secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum scho-
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larum Pars. II. Jus Naturae specials. Friburgi Br., Herder, 1900, 8 v

XXVI-852 p. Fr. 13,75.

[Micheletti P. A. S. I.] II P. Giuseppe Varin d. C. d. G. e V Istf-

tuto del Sacro Cuore. Trad, libera dal francese corretta ed aecresciuta,

pubblicata in ricordo del primo centenario dell' Istituto del S. Cuore-

(21 nov. 1900). Con 5 acqueforti del cav. Prof C. TITRLETTI e 60 inci-

sioni riel testo. Torino, Unione tipografica 1901, 8 XVI-212 p.

Missae propriae totius Ordinis Fratrum Minorum. Solesmis, e typ v

S. Petri 1901. 8, 216 p (Contiene le melodic gregoriane proprie dei F. M.
in appendice al Liber gradualis di Solesmes).

Morgfcra A. Nuova simbolica corona sulla tomba del can. Giuseppe
Morgera, parroco di Casamicciola, nel primo anniversario della STia morte.

XVII apr. 1899. Napoli, D'Auria, 8 656 p. L. 4.

Moscati I. B. De specu Ignatiano ad Minorissam commentarii. S. Ani-

ceti consentinorum, Moscatus, 1900, 8, 139 p.

Paglia F. doct. in S. Th., atque in Asceterio sales, prof. Brevis Theo-

logiae speculativae Cursus. Ed. altera. Tom. tertius. De Deo Uno, Tri.no et
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i.

Una polemica accesasi nell' Inghilterra, fra qualche gior-

nale protestante o semicattolico ed alcuui scrittori gesuiti,

intorno alle favolose calunnie di lor orribili Giuramenti e di

Monita secreta, sfatate le raille volte, ha test6 porto il de-

stro alia Rassegna nazionale di Firenze, nel darne conto 4

,

di studiarsi a giustificare in qualche guisa 1'avversione, che

da tanti si ha, pel mondo, ai gesuiti. A dir vero, la giustifi-

cazione e riuscita assai fiacca; ne per se vale la spesa di

pur essere mentovata. Ma la vale in genere 1'argomento, oggi

segnatamente che massoneria e socialismo tentano di sten-

dere a tutti gl' Istituti religiosi della Chiesa, nei paesi cat-

tolici, 1'avversione di cui e stato privilegiato sempre finora,

piu degli altri, quello di S. Ignazio.

In questa polemica va segnalato un grave articolo del

P. Giovanni Gerard, apparso nel quaderno dell'agosto scorso

della Monthly Review, che ha levato romore nel campo con-

trario, si per Tautorita dell' illustre scrittore suo, stato supe-

riore provinciale dell'Ordine in Inghilterra, e si per la giu-

stezza con la quale vi ha toccato il punto dell'avversione, a

cui 1'Ordiue intero va soggetto.

All'articolo egli ha dato il titolo, non men proprio che at-

traente, di Difesa dei gesuiti, fatta da un gesuita A Jesuit

plea for Jesuits: ed e pregio delPopera darne qui un sorn-

mario transunto.

1 Quad, del 16 settembre 1901.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1234. 25 4 novembre 1901.
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II.

Ammette egli il fatto dell'essere i gesuiti invisi ad im

gran nutnero di gente, non eke fuori, ma dentro eziandio

F Inghilterra. Questo fatto, dic'egli, e meraviglioso, giacch.6

si tratta per lo piii di gente di buon intelletto, la quale non

ardirebbe mai, con proposito deliberato, pensare o parlar

male di chi che sia. E cid non di meno questa gente si tra-

manda di generazione in generazione, sul conto dei gesuiti,

opinion! e credenze, che ai gesuiti appaiono non sai se piii

sbardellataraente ridicole od assurde.

Prosegue poi dimostrarido la ridicolaggine e 1'assurdita di

tali credenze, le quali, come il giorno e la notte, contrastano

con quello che egli ha conosciuto e sperimentato nella Com-

paguia di Gesii, correnti i 45 anni che egli vi e vissuto, e da

suddito e da superiore, in continue relazioni con migliaia di

suoi confratelli, ed anche col Capo di tutta la medesima Com-

pagnia. E cercando la genesi o la causa, non tanto di tali

credenze, quanto del fatto della loro accettazione e propa-

gazione, da parte della gente sopra descritta, afferma cio

essere dovuto all' ignoranza del soggetto, a cui si riferiscono.

E in effetto, il grado di couvincimento neU'affermare le dette

credenze, ostili alia Compagnia di Gesii, e, generalmente

parlando, in ragione inversa del conoscimento che questa

gente ha delle persone, dell' Istituto e della storia dei gesuiti.

Se a costoro si domandano le prove sopra cui fondano

opinioni e credenze cosi ingiuriose ad uomini, che pure sono

onorati e stimati da tanti altri, non meno intelligenti ed

onesti di loro, si vedono impacciati, e vi rispondono, che

cosi pensano, perche cosi si dice : ma frattanto quello

che si dice non esce mai dal giro delle gratuite suppo-

sizioni. Che se li stringete ad allegare prove ed a mettere

i punti sugli i, voi toccate con mano che queste prove,

piii pigliano forma determinata, e piii scemano di peso e di

solidita.
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II P. Gerard illustra bellamente questo punto, ricordando

1'accusa mossa di corto ai gesuiti, di occultare al mondo gli

obblighi da cui sono vincolati. I gesuiti, dic'egli, non occul-

tano niente. Chi vuole, pub leggere tutte le loro Costituzioni,

tutte le loro regole, tutti i decreti dell'Ordine, che li con-

cernono. Sono document! codesti che trovansi, in parecchi

esemplari ed in varie edizioni, tra gli scaffali delle pubbliche

biblioteche. L'infame Giuramento, che si diceva farsi da

ogni gesuita, e oggimai rigettato, quale pretta invenzione del

loro nemici, da coloro stessi che, appoggiandosi alle solite

dicerie, ne avevano poc' anzi sparsa per 1' Inghilterra la

scellerata accusa *. Ma ad insegnare a coloro che non sapes-

sero, o non avessero modo di conoscere quali sieno i vincoli

a cui in verita si stringono i gesuiti, lo scrittore reca, volto in

lingua inglese, il testo latino della formola di solenne pro-

fessione, che si fa nella Compagnia di Gesu.

Cid posto, il P. Gerard ritorna al fatto, gia in principle

accennato, della tanta animosita che si mostra contro i ge-

suiti, e desiderando pure di trovare il perche persone ragio-

nevoli, nulla ostante le evident! ragioni che le annullano, si

ostinino nelle stolte e false credenze contrarie, confessa aper-

tamente di non riuscirvi. Questo egli chiama uno dei piu

inintelligibili fenomeni umani e conclude : A me nessuna

cosa pare piu strana della furiosa tempesta di censure che,

fino dal suo nascere, si e scatenata sul corpo, al quale mi

tengo onorato di appartenere... Ma questo e per me certo,

* Prima a mettere in giro questa perfidia, come riferisce la Ras-

segna, e stata la protestantica gazzetta della Lega delle Dame, per
la difesa della Riforma, nella chiesa inglese, la quale, nel marzo passato,

gpacci6 tra i suoi lettori questo concetto del fantastico Giuramfcnto : Ogni
membro della Societi di Gesu 6 impegnato a credere che e lecito scio-

gliersi dalla fedelta al legittimo sovrano
;
che congiure e assassinii pos-

Bono perpetrarsi legittimamente ;
e che il gesuita e libero di fingersi di

qualsiasi opinione religiosa, che possa promuovere gl'interessi cattolici.

Ma poi la gazzetta 6 stata dal P. Thurston obbligata a smentire 1'atroce

calunnia, ed i giornali hanno riconosciuto in gran numero, che questo
coal detto Giuramento e una grossolana impost ura.
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che, come si e proceduto sino dal principle, cosi si seguitera

persino alia fine; e Vastuto gesuita restera un buon qualifi-

cativo, per uso comune, non meno dell' Achille dai piedi

veloci e del pio Enea.

m.

Chiaro e che il P. Gerard ha inteso scrivere lealmente

per chi, con qualche buona fede, avversando la Compagnia
di Gesu, e tuttavia dotato d' intelligenza, di onesta e di retto

sentimento. Ne pu6 negarsi che la costoro fissazione in cre-

denze, delle quali non sanno rendersi altra ragione, fuorche

il cost si dice, sia un mistero di grulleria, non comprensibile

a chiunque voglia usare del bene dell' intelletto.

A ci6 non ha posto mente il sig. E. S. Kingswan, il

quale, toccando alcun che di questa controversia, si e figu-

rato di potere argomentare ad hominem, nella Rassegna na-

zionale, contro il P. Gerard, senza aver letto, del suo articolo,

se non ci6 che ha potato racimolarne, di seconda mano, nel

Weekly Register di Londra.

Questo giornale semicattolico, e del colore liberalesco della

Rassegna, per rispondere al P. Gerard e ricorso ad un tri-

viale artifizio. A quello cioe di dissimulare le cagioni, nel

predetto articolo suo indicate, deU'animosita che si professa

ai gesuiti, e di mettere in luce la confessione sua dell'essergli

queste cagioni inintelligibili ed ignote: dal che poi ha de-

dotto che, non dandosi effetto senza causa, il Padre, o non

ha saputo, o non ha voluto manifestarle.

A rendere un conto imparziale ed esatto della controversia,

condizione richiesta era, che il sig. E. S. Kingswan avesse

letto in fonte 1'articolo del P. Gerard. Se lo avesse letto,

siccome appare anche dal sunto trascorsivo che ne abbiamo

recato, si sarebbe avvisto che, in quest'articolo, egli parla,

non di qualunque avversario dei gesuiti, ma di quelli che,

oltr'essere ragionevoli, sono eziandio di qualche buona co-

scienza: che dell'effetto di quest'awersione adduce limpi-
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dissima la causa molteplice, cioe 1'ignoranza, il preconcetto,

la cieca servilita ad opinion! volgari, la milensa credulita ad

accuse insussistenti : e che egli non afferma essergli ignota

questa causa, la quale egli si lucidamente ed anche gaiamente

espone, ma dichiara non poterne comprendere 1'esistenza in

persone tali; ond'e che definisce lo strano fatto per uno

<iei piii inintelligibili fenomeni umani
;
di quei fenomeni,

soggiungiamo noi, che confermano la sentenza biblica: Stul-

torum infinitus est numerus *.

Se il sig. E. S. Kingswan avesse avuto 1'accorgimento di

leggere il testo delTarticolo, riconosciuta la fatuita del soflsma

ad hominem, tratto in mezzo dal Weekly Register, si sarebbe

forse astenuto dal copiarne, per uso e consumo della Ras-

segna, questa bizzarra conclusione. Lo scrittore del sud-

detto giornale trovare che, siccome non vi 6 effetto senza

<jausa, cosl dovere esservi pure una causa per tutta questa

animosita contro i gesuiti. Puerile il dire che Timpopolarita

dei gesuiti si deve alia loro singolare fedelta allo spirito di

Oristo, e all'ostilita istintiva di tutti gli antigesuiti ai principii

del Vangelo. Fedelta a Cristo professarla non meno gli altri

Ordini religiosi, mentre esservi d'altra parte cattolici ferven-

tissimi ostili ai gesuiti. Spiegare piu tosto questa animosita

con lo spirito di alcuni membri della Societa, pronti agl'in-

trighi, per far trionfare i lor principii sull'autorita, la liberta

e 1'ubbidienza, principii in disaccordo con lo spirito dei tempi.

IV.

Questa spiegazione, se si prende nel senso inaligno ed

angusto onde lo scrittore 1'ha espressa, si riduce ad una sci-

pitaggine puerile dawero
; quasi che, a far cessare le tante

animosita contro i gesuiti, possa bastare che i presunti alcuni

membri loro non sieno piu pronti a non si sa quale intrigo y

1 Eccle. I, 15.
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per far trionfare i lor principii, in disaccordo collo spiri/o

dei tempi. Quest! cosl fatti principii riguardando poi I'auto-

ritd, la liberta e I'ubbidienza, non vi ha dubbio che lo scrit-

tore si contenterebbe di vederli mutati o modificati dai pre-

detti membri, a gusto del Weekly Register e della Rassegna :

e quando una tale conversione avvenisse, le animosity del

mondo verso i gesuiti avrebbero fine. Risum teneatis, amid?
Ma se la spiegazione sua si prende nel senso giusto ed

ampio, ond'e capace, in tal caso e da ammettersi per ade-

guatamente vera. Imperocch6 il permanente contrasto, non

di questo o di quell'altro membro, ma di tutto 1'Ordine dei

gesuiti col cosi detto spirito dei tempi, 6 sorgente perenne

dell'odio, delle inimicizie e delle ostilita degl'invasati da questo

spirito, a lor perdizione.

Ogni Ordine religioso che, col decorrer dei secoli, Dio

suscita nella sua Chiesa, ha un carattere proprio, dalla sua

sapienza impressogli, e quella che si usa chiamare missione

o destinazione precipua, dalla sua provvidenza assegnatagli.

Cosi quello di S. Benedetto, per 1' incivilimento cristiano dei

barbari, che avevano invasa gran parte dell' Europa : cosi

quello di S. Domenico, per 1'illuminazione della fede, che nei

popoli della cristianita si veniva oscurando: cosl quello di

S. Francesco, pel ravvivamento della carita di Gesii Cristo,

che nei fedeli illanguidiva. Or e sentenza comune, rawalorata

dalla storia e dalla testimonianza dei romani Pontefici, che

Dio parve suscitare quello di S. Ignazio, col bellicose titolo

di Compagnia di Gesu, acciocchfe tenesse testa alia immane

ribellione che, sotto nome di Riforma, si dilatava e minacciava

il fondamento stesso della Chiesa, che 6 Tautorita divina del

suo Capo: ribellione che costituisce 1'eresia universale del-

1'eta moderna, e si e via via praticamente svolta, dal pro-

testantesimo del sestodecimo secolo, attraverso il giansenismo,

il filosofismo, il liberalismo, fino all'odierno socialismo.

Questa ribellione, che si vuole ricoperta colla subdola frase

di spirito dei tempi, non 6 altro in effetto, se non opera di

quello spirito di tutti i tempi, che si oppone e s'innalza sopra
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tutto quello che dicesi Dio *

;
e nei cieli comincid la rivolta

contro il suo Creatore, algrido del Non *<-,-i'inm; combattuto

dall'altro spirito, che lo vinse al grido del ^"/N "/ !)>

E tale appunto serabra il mandate potissiino che Dio commise

all 'Ordine di S. Ignazio: di essere cioe novello aiuto alia Chiesa

militante, in questa guerra interiiaie, che dura da ormai

quattro secoli, come la stessa Chiesa afferma nell'orazjone

liturgica del Santo: novo per Beatum Ignatium subsidio

t,ti/itti>>/>'> Kcrli'siiiHi roborasti.

quindi indubitato che, sino a tanto che 1'Ordine di

S. Ignazio si terra fedele alia bandiera del Quia ul Deus?

esprimente la sua provvidenziale missione nella Chiesa, 1'eser-

cito della bandiera contrapposta del Non serritu/t lo impu-

gnera a raorte, con tutte le armi che la inalvagita luciferina

potra mettergli nelle mani: e tra queste, principalissima la

calunnia, la denigrazione ed ogni qualsiasi vituperio che lo

discrediti e lo infami.

V.

Iii ci6 e la chiave maestra, che apre il secreto di tutte le

animosity e di tutte le avversioni, che ai gesuiti si fomentano

pel niondo. Non si odiano le persone, ma si odia il Nome in-

scritto nella loro bandiera, perche se ne odia la causa che esse

propugnano. 'L'critix odio omnibus propter Nomen HH',H -

in loro si e avverato e si avVera e si avverera, fino a che

strenuameute combatterauno pel trionfo di questo Nome.

Stante cio, quale meraviglia che quest'odio, in varii gradi,

sia cosi diffuso tra la gente? Da tre secoli e mezzo 1'eresia,

la iiicredulita e le sette anticristiane accumulano sopra la

Compagnia di Gesii, a voce ed a stampa, in pubblico ed in

privatu, ogni fatta d'imputazioni le {Jiu straue; e la rappre-

seutano quale covo o serpaio d'ipocriti, di astuti e furbi mac-

chinaturi di scelleraggini e di enormezze c-osi ribalde, che non

4 Sec. Thes. II, 4.

* MATTH. X, 22.
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parrebbero possibili a concepirsi, non che a compiersi, da im

istituto d'uomini non imbestialiti, o non indiavolati. Come stu-

pire adunque che, massimamente nei paesi eterodossi, da

molti si abbia dei gesuiti un' idea mostruosa
;
tanto che non

sono stimati ne pure individui della specie di Adamo, ma

figliuoli di orchi e di versiere, diversi, persino nella confor-

raazione del corpo, dagli altri uomini? Forseche nei primordii

della Riforma, non fu sparsa in Germania e nell' Inghilterra,

con libri popolari, la bella fola, creduta per avventura da

parecchi, e non del volgo, anche oggidi, che i gesuiti erano

mezzo umani e mezzo caprini, colle cornette in capo e le

gambe di becco?

Al qual proposito, chi scrive queste pagine ricorda sem-

pre con ilaritk, ci6 che anni indietro gli avvenne, viaggiando

in ferrovia, da Firenze, per un luogo poco dalla citta discosto.

Nei compartimento del vagone egli si trov6 solo, con una vec-

chia signora inglese ed anglicana. Questa, per la prima, si

compiacque di appiccar seco il ragionamento, che procedette

cortese e gentile, fin presso la stazione, nella quale egli do-

veva scendere, pei fatti suoi. Allora, invogliatasi 1'altra di

sapere a quale porzione del clero appartenesse egli, ed insi-

stendo nella domauda, questi le rispose :
- - lo sono un Padre

gesuita.

Gesuita? gesuita? sclamd ella tutta strabiliata; voi

gesuita ?

Signora, si
; replic6 1'altro, nei punto che, fermatosi il

treno, aprl lo sportello e, calando giu, rimise una valigetta

in mano a persona che lo aspettava. Ma poi, ravvicinatosi

alia signora, per accomiatarsi, la vide ritta, che agitava le-

braccia e, fissandolo con occhi strabuzzati, ripeteva: Ge-

suita, gesuita ! Non ho mai visto in vita mia un gesuita !

Ecco che ora ne vede uno. Signora, mi guardi bene.

Non sono un uomo come gli altri? E in ci6 dire si Iev6 il

cappello, inchinandola, e sporse innanzi i piedi, per convin-

cerla, se mai ne dubitasse, che egli ne aveva le corna in

testa, ne le zampe di caprone.
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Chi pud sapere quale chimera d'uomo questa buona an-

<4l it-ana si fosse flgurato dover essere un gesuita? E quanti,

che non ne conoscono altro che il nome, si flngono nel cer-

vello soiniglianti ubbie ? Potremrao, se volessimo, narrare di

cid altri casi di una giocondita singolaro. Ma ad esempio

basti questo.

VI.

Passi pei protestanti, si soggiungera; ma d'onde viene

che, come asserisce il sopra citato scrittore, vi sono ancora

cattolici e cattolici ferventissimi ostili ai gesuiti?

Rispondiamo che non si vorra parlare dei cattolici di puro

nome, e tali perch6 hanno ricevuto il battesimo cattolico
;
ma

pel rimanente rinnegati, increduli, massoni, giudaizzanti, so-

cialisti. S'intendera ragionare invece di coloro che serbano

la fede cattolica, rna tra le nebbie di una ignorauza che fa

pieta. Costoro sono sottosopra di quelli, ai quali calzano le so-

prariferite osservazioni del P. Gerard. Stanno a ci6 che sentono

<\ii'c ; e tengono quasi per Vangelo, quello che leggono stam-

pato in ogni pezzo di cartastraccia di uii giornale, o di un

romanzo. Sono di coloro che, per esimersi dalla fatica di pcn-

sare colla testa propria, pensano volentieri colla testa altrui.

Serbano la fede cattolica; ma 1'uniscono colla fede ai malanni

della iettatura, e col terrore dell'esser tredici a mangiare in

una stessa mensa. Questo e in genere un servum pecus, che

in punto di morale criterio non ha peso, 116 raisura. Che pu6

dunque valere la loro avversione ai gesuiti ?

Si allegano i cattolici ferventissimi . Mettiamo in di-

sparte il superlativo, e contentiamoci del positivo. Dei fer-

ventissimi
,
che sono sempre stati i Santi, non se ne potra

citare pur uno che, dai tempi di S. Ignazio sino ai nostri, ab-

bia dato segni di animosita e di ostilita all'Ordme suo. Per

contrario, tutti, senza eccezione, 1'hanno favorite, od anche

difeso, ed onorato della loro stima e della loro benevolenza.
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Neghiamo poi che possano esservi cattolici fervent!
,

i

quali nutrano animosity verso un Ordine religioso, florente

nella Chiesa. L'animosita spegne la carita: omnis qui odit

fratrem suum homicida est 1
: e dove non e carita, non pu6

essere cristiano fervore
;
se pure non sia di quello del cat-

tolici all'usanza di Porto Reale in Francia, o del concilia -

bolo di Pistoia in Italia.

I ferventi
, ossiagli schietti e silicon cattolici, potranno

non aver buon concetto di questo o di quell' altro mem-

bro dell'Ordine, per falli od errori, veri o presunti, che

noi non pretendiamo di scusare o ricoprire. Errare huma-

num est. Potranno altresl non essere caldi di ouore per 1'Or-

dine intero; ma avversarlo, ma osteggiarlo non mai; quando
siano di quei veraci cattolici, i quali dinanzi a Dio vogliono

rendersi conto dei loro affetti, e regolarli secondo la ragione

e la fede. La Compagnia di Gesii, dal lato di cosi fatti cat-

tolici, e incensurabile, non negli uni o negli altri individui

che la compongono, ma nel suo Istituto, nel suo insegna-

mento, nella pratica del suo apostolato.

Chi considera che essa, al suo nascere, fu approvata dal

Concilio di Trento; che, nei tre secoli e mezzo della sua esi-

stenza, non meno di 26 Papi, da Paolo III a Leone XIII,

rhanno, con atti solenni, conferraata e riconfermata, enco-

miata, difcsa, colmata di grazie le piu preclare ;
e che per-

sino Clemente XIV, costretto ad abolirla per sottrarre la

Chiesa a mali sommi, nulla non seutenzid che contradicesse

alia splendida apologia, che 1' immediate suo predecessore,

Clemente XIII, pochi anni avanti ne aveva fatta : chi con-

sidera che, in questo tempo, essa ha glorificato, con ben 800

martiri, Gesii Cristo e la sua Chi sa, la quale ha sollevati

aU'onor degli altari 89 suoi membri, ne ha insigniti 52 del

titolo di Venerabili, ed ha accettata I'introduzione della causa

di canonizzazione di altri 108
;

e chi considera che negli

84 anni decorsi, dopo la sua ripristiuazione universale, per

1
1. IOAN. Ill, 15.
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dato e fatto di Pio VII, nulla ostante le continue proscrizioni,

gli esiidi, le spogliazioni in tanti Stati di America e d' Eu-

ropa, essa 6 cresciuta fino ad annoverare oggigiorno piu di

15,200 soggetti e, fra questi, oltre 4,600 giovani, fiore di

virtu, di ingegno e di coltura, venutole da tutte le parti del

mondo: chi flnalmente considera che tutti i giurati nemici

del cattolicismo e del Papato sonp ancora stati, e ne souo

tuttavia, persecutor! i piu accaniti: chi tutto cid considera,

qualora non gli manchi, non diciamo una scintilla di carita,

ma un briciolo di fede e di naturale sentimento, potr& giu-

dicare se essa, nel suo spirito e nel suo corpo, meriti la

malevolenza e 1'astio di chiunque si vanti cattolico fer-

vente .

Ab improbis vituperari, laudari est. II lettore adunque

ponga da bando gli zotici, gl'ignari, i grulli, gli invidiosi,

i loschi o ciechi per la passione, e vegga se, dalle tante

animosita e inimicizie che la perseguono, la Compagnia di

Gesii non abbia ragioue di prendere conforto, come di una

lode, che la fa lietamente pensare alia divina parola di Co-

lui, del quale porta il Nome: Se il mondo vi odia, sap-

piate che, prima di voi, ha odiato me. Se voi foste cosa del

mondo, il mondo amerebbe una cosa sua: ma perch6 non

siete del mondo, ma vi ho eletti di mezzo al moudo, per que-
sto il mondo vi odia '.

E finiamo, ringraziando la Rassegna nazionale dell'averci

data la opportuna occasione di ripetere queste buone verita.

1 IOAN. XV, 18-19.



llLIAZlfllfffESCJflCOSmil
H3 aprile
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I. Trepide incertezze del card. Legato dinanzi alia nomina de' costitu-

zionali, voluta dal Prirno Console : gli inanca 1'animo di ricorrere a

Roma. II. Sette vescovi costituzionali ricusano dinanzi al card. Le-

gato di sottoscrivere la formola di ritrattazione voluta dal Papa ;

strettisi a consiglio ne presentano un'altra composta dal Bernier.

Affannosa notte del giovedi santo passata dal card. Caprara.
-

III. Tutti i teologi della Legazione adunati a consulta dichiarano-

insufficiente la nuova formola; mezzo termine proposto da uno di

essi, ed accettato dal Legato. IV. Come il Bernier attestasse avere

i costituzionali adempiuto le condizioni convenute per la loro istitu-

zione canonica, e come i costituzionali abbiano attestato il eontrario^

I.

Ma 1'atto piii decisive, in quanto si riferiva alle conse-

guenze e sopratutto al valore della sua significazione, si fu

la nomina de' nuovi vescovi costituzionali, nel numero di sette

tra venti, che vennero eletti nel giorno -12 di aprile. Alcuni

di essi, osserva il Caprara, ossia il numero quasi intiero non

avevano, al giudizio di molti, le qualita che strettamente-

si ricercano in un vescovo. Eppure ad onta delle interces-

sion!, delle preghiere, delle suppliche, e delle lacrime del Le-

gato, per far recedere dalla presa risoluzione
,

il Primo-

Console stette saldo nel suo divisamento, gia fisso e meditato-

lungo tempo prima, di volerli vescovi appunto perche costi-

tuzionali !

In quel frangente vide il cardinal Caprara. il partito, a.

cui avrebbe potuto appigliarsi. II mezzo da togliermi d'im-

barazzo, scriveva egli al Consalvi, sarebbe quello di non vo-

lere prendere arbitrio, e tutto rimettere alia decisione di N. S.
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Ma diiianzi al rischio di un tal partite, la cui voee avrebbe

e^li dovuto far sonare altomolto tempoprima, nonressel'animo

al vecchio e timido Cardinale. Ecco come, sfogando Tammo
suo ansioso e trepidante per quello che stava per accadere,

egli dichiarava al primo ministro di Pio VII la sua prossima

decisione in quella circostanza. Nelle seguenti espressioni il

Caprara delineava come a dire un vivo ritratto di se stesso :

Non nego, sono sue parole, che un tal passo e per me dolorosis-

simo: ma posto sulla bilancia se dovevasi far restare tutta la Francia

senza religione, e fare un nuovo scisma considerate nell'estensione dl

tutte le sue conseguenze, o obbligare N. S. a dichiarare esso stesso, che

attese le circostanze, credeva di dovere accedere alle nomine dei Costi-

tuzionali e canonicamente istittiirli, ho preferito che la colpa cada su di

me, contro di cui se parlerassi, o mi tacero, o rispondendo diro che cosl

ho crcduto di rogolarmi in coscienza, ed aggiungendo forse anche, che

in tnl <rnisa mi Insingo, so non di aver fatto 1111 |ositivo brno, di avere

impedito un maggior male, conic <rli stcssi I'ontvfici. a norina (Irll'i.storia

dei scismi, hanno operato in casi di tal natura. Speriamo che qualora i

Costituzionali (siano) canonicamente istituiti, ed esternamente ravveduti,

mediante 1'atto della sommissione al Romano Pontefice,si ravvedranno so-

lidamente anche neirinterno. Ma posto anche il contrario, che Dio non

voglia, gli atti dai medesimi esercitati saranno validi, e quindi il gregge
a loro affidato vivera sicuro in coscienza, perchfe partecipante con chi 6

unito a chi forma il capo e centre dell'unita.

Pel caso per6 che in detta mia condotta restasse lesa la mia co-

scienza, non per effetto di volonta, ma per difetto d'intelletto, supplico
N. S

,
che per il mio interno degnisi di tranquillizzarmi '.

1 Lettera de' 18 aprile, cit. Come debito di storico, devo dichiarare

essere stata persuasione del card. Caprara, ed eziandio, sebbene in maniera

piu rimessa, de'teologi della Legazione, che esistesse una specie d'intesa

o di secreto accordo tra il Primo Console ed i sostenitori de' costituzio-

nali. Vale a dire, che questi avrebbero acconsentito ad accettare il con-

cordato, se quegli avesse nominate i costituzionaK alle nuove sedi. II

Caprara lo attesta formalmente nella sua cifra de' 15 maggio 1*02: I1

Primo Console e statopoco meno che iugulato dal partito antireligionario...
II partito antireligioso e degli indifferenti, composto d'indirUIni poten-
tissimi e iutfi jn-otettari dichiarati dei costituzionali... ha acquistato sem-
I'l-r piu coraggio; e profittando della stessa massima, adottata dal Primo

Console, di volere il concordato legge della nazione, e comparso a vi-

siera calata, ed ha detto : Se il Primo Console vuole cosl, cosl sarti ; ma
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Schiettamente serabra difficile il poter intendere tanta in-

genuita in un vecchio diplomatico !

Ed ora facciamoci a narrare la storia della riconcilia-

zione di que' vescovi giuratori. II nuovo governo, nell'atto

non sara se non a condizione che fra i nuovi vescovi sianvi i tali e tali

costituzionali. In altra forma, ne il concordato si pubblicherd, ne le cose

rimarranno nello stato in cui sono. Una tal dichiarazione fece cambiare

pensiero al Primo Console, il quale promesse che, accettato il concordato

in ligge della nazione, egli si caricava di nominare alle nuove sedi qttei

tali costituzionali ch'essi volevano, e di far loro dare I' istituzione canonica,

la quale se fosse stata loro ricusata, non si avrebbe piu pensato al con-

coraafo, e le cose sarebbero riiornate in pristinum. Infelicemente, pro-

segue il Caprara, io conoscevo tutto ci6
;
ma lungi dal darmene per in-

teso, feci prima tutti gli sforzi per non avere costituzionali. Ma vedendo

di gettare inutilmente il mio tempo e 1 'opera, mi limitai a dire che gli

avrei amessi, e anche data loro 1'istituzione, mentre si adempisse alle

condizioni prescrittemi per la loro riconciliazione, ovvero se non mi si

promettesse, di rimettere questo affare al S. Padre. Fin qui il Caprara.

Queste parole sono un'apologia dell'operato del Caprara, scritta dal

Legato medesimo, e ad opera compiuta. Ma sono convinto, che il loro

fondamento maggiore sono le parole di paura, dettegli da Monsignor Ber-

nier nel giorno 16 di aprile, due giorni prima della pubblicazione del

concordato, quando gli mise innanzi o la rottura o la capitolazione, come

vedremo tra breve. Fino a tutto questo tempo, il Legato si culld senjpre

nella spcranza di nessuna nomina di costituzionali, come si e visto; ed

egli fu tenuto studiosamente al buio della decisione contraria, gia fissa

dal Bonaparte, come attesta egli stesso nelle sue lettere. L'opposizione
de' giacobini ed antichi convenzionali ad ogni innovazione religiosa era

cosa conosciuta universalmente
;
ma di convenzione col Primo Console,^

di condizioni accordate per una parte e per 1'altra non appare vestigio

in nessun documento finora conosciuto.

Servendosi pero di cotali ragioni, il card. Caprara maneggiava un

argomento molto abile ed acconcio ad accattargli in Roma non solo scusa

ma approvazione di quanto aveva fatto. Che 1'opposizione in genere degli

antichi rivoluzionarii era un'arma ben conosciuta dallo stesso card. Con-

salvi. Ma da cio alia verita di queste parple: il primo Console e stato

poco meno che iugulato dal partito antireligionario ilConsalvi vide

benissimo il gran tratto che ci correva. La verita si e, che i costituzio-

nali non erano nelle viste del Bonaparte se non attori di comparsa, gui-

dati o almeno secondati dal governo per incuter paura a Roma. II Primo

Console non li teineva davvero : egli che fiacco il mal volere de' corpi

legislativi, che ridusse fieramente al dovere vari general! giacobini, i

quali derisero lui e la sua andata a Notre Dame, come vedremo, egli

avrebbe avuto paura di pochi preti giuratori? Sarebjbe una ingenuita

il solo pensarlo.
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di accogliero nel nuovo codice come in un tranquillo canale

le onde della rivoluzione, e di frenarne gli antichi impeti colle

sponde delle nuove leggi, il nuovo governo voleva mostrare

a' popoli 1'antica sanzione religiosa, con cui la mano sacer-

dotale ne aveva benedetto 1'opera ribclle piena di sangue e

ii delitti. Di sangue e di delitti non se ne voleva piu, ma
1'alta vena de' principii, onde quello e questi erano sgorgati,

veniva come a dire riconsacrata col sacrare novellamente

que' sacerdoti, che a quella sorgente avevano bevuto. Questo
era il secreto motivo, che indusse la nuova Repubblica fran-

cese a sostenere inesorabilmente la candidatara de' vescovi

e de' preti intrusi. Ne, a parer mio, il Primo Console pen-

sava n6 voleva altrimenti. Egli, come fu gia osservato, fu

delle onde frementi e torbide della grande rivoluzione non

piii che la diga moderatrice e 1'alveo raccoglitore : un pen-

siero esclusivamente religiose non aleggid mai nell'anirna di

colui, che seriamente idoleggiava la persona di un nuovo

Carlomagno !

n.
*

Le relazioni sul fatto e sulle circostanze, che accompa-

gnarono la riconciliazione con la S. Sede de' costituzionali

preposti a pastori delle nuove diocesi di Francia, sono pa-

recchie *

;
noi seguitiamo quella, che ne scrissero in latino

i teologi della legazione, la quale si conserva negli archivi

del Vaticano 2
,
ed insieme quella del card. Caprara.

1 La prima molto attendibile e quella, che fu mandata a Roma dal

card. Caprara nelle sue cifre de' 18 aprile e 15 maggio 1802 (Docum.
Concord., V, n. 4243 (p. 497), e n. 1245). Le altre si trovano negli Annales

d$ la religion, XV, 181 segg.; a p. 132 e riferita quella di Lacombe,
vescfcvo costituzionale di Bordeaux, nominate alia sede di Angouleme.
Quest a fu pure stampata in un opuscolo in 16, di cui si trovano piu

copie nell'archmo Vaticano a mano ed a stampa (Francia, Appendice
epoca napoleonica, vol. XIV).

Quella del Le Coz, antico intruso di Rennes e nominate per Be-

sancon, e riferita dal ROUSSEL, Un ev&jue assermentt, p. 431.
* Ha per titolo : De episcoporum conxtitutioiialium reconciliations et

instructions, fe citata dal THEINER, Pieces justificative*, p. 171; ed in parte
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A' 15 del mese di aprile (1802) i costituzionali, quasi tutti,

nominati di fresco alle nuove sedi si presentarono al car-

dinale Caprara per 1'istituzione canonical II Cardinale rivolse

loro uaa piccola parlata, in cui gli esortava paternamente a

dare in ayvenire soggetto di edificazione al mondo in genere ed

in specie al gregge che potesse essergli affidato . Quindi pre-

sentd loro la lettera da scriversi dai medesimi al Santo

Padre, in quei precisi termini che daU'Eraza V. a
per ordine

del Soramo Ponteflce mi furono prescritti
*

. Per dire tutto in

poco, ricusarono di segnare una lettera di quella natura 8
.

La dissero soverchio dura, e tale da non essere pegno di

quella pace e di quella concordia che si vorrebbe ridare alia

Chiesa, mentre invece un tal atto riuscirebbe per loro un

oggetto di umiliazione e di disdoro. Essi presenterebbero

un'altra formola che reputano accettabile alia S. Sede, sep-

pure non si volesse modificare il tenore della prima, miti-

gandone alquanto le espressioni. Rispose il Legato non essere

in suo potere di cambiare neppure un apice alia formola loro

proposta dal S. Padre : in conseguenza, o ne accettano il

contenuto, o e troncata ogni speranza di conchiudere il ne-

gozio. Visto 1'animo deciso del Legato, quelli chiesero tempo
e maniera di consigliarsi, e si recarono di presente dal Por-

talis 4
.

ne' Docum. Concord. V. n. 1246. Nel primo e datata in aprile, nel se-

condo : State del 1802.
1 Erano : Saurine nominate a Strasbourg ;

Perrier ad Avignone :

Le Blanc de Beaulieu a Soissons
;
La Combe a Angouleme ;

Belmas a

Cambrai
;
Le Coz a Besancon

;
Primat a Tolosa. Secondo questa rela-

zione del Caprara, i venuti da lui furono tutti e sette
;
secondo il Le

Coz, si presentarono tutti in due gruppi di tre in diverso tempo, man-

cando il solo Primat
;
e cio concorda esattamente con la relazione del

Lacombe. La relazione latina ne nomina solamente due, Primat e Perrier.

2 Ved. Quad. 1225, p. 34, de' 6 luglio 1901.
*
Caprara a Consalvi, letter, cit. 18 aprile 1802.

4 Relaz. latin, cit. II Le Coz cosl racconta : Le 10 avril 1802, nous

convenons, chez le ministre des relations exterieures (Talleyrand), avec

M. Bernier, et meme avec le cardinal Caprara, qu'on ne nous propo-

sera a signer rien de contraire a nos sentiments professes. Le 13, chez

M. Portalis, ou convient avec lui et M. Bernier d'une formule conve-
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Snvttisi a consiglio i costituzionali ed il Portalis, a' quali

i aggiunse il Bernier, stabilirono una formola di somniis

sione, composta da Mgr Bernier, nella quale convennero tutti,

e la seguente :

Beatissime Pator. A primo Galliarum Consnle nominatus Episco-

pus... nihil anti(|uius habeo, quam ut ea omnia discordiarum semina

penitus extinguere possim, quae ex Gallicanae revolutions iuevitabili

serie, dimanarunt. Quapropter ne quid Sanctitati Vestrae dubii, hac in

parte, circa mentis ineae propositum existere possit, sincere corde pro-

fiteer me Constitutionem, ut ajunt, civilem cleri Gallicani ultro deserere,

novae conventionis intra S. V. et Gallicanum gubernium initae me di-

spositiones et articulos admittere et adinissuruin, profiteri et professu-

ruin. venimque S. V. et successoribus ejus obedientiam servaturnm.

Sanetitatem vestram enixe rogo, ut haec pro invariabili mentis meae

proposito habeas, me tanquam Ecclesiae filium obedientissimum respi-

cere velit, mihique canonicam institutionem, quam ab ipsa humiliter

efflagito, concedere dignetur. Interim benedictionem apostolicam etc.

Subito quindi il Bernier scrisse al card. Legato il se-

guente biglietto (15 aprile 1802):

nable. Le 15, chez M le cardinal, on nous propose. . une formule in-

decente. Nous repondons : Non possumus ; a la Guj'ane plutot. l)e la

nous nous rendon.s die/. M. Portalis... Surprise, indignation de M. Por-

talis. II appelle M. Beruier
;
nous convenons ensemble d'une forrnule

(L. cit.. p. 431-32).

Pin (Iranimntizzato 6 il raeconto del La Combe, nella Lettre de La-

combe an j)r<
:tre IHnos (Paris, 4 juin 1802). Questi, stando in piedi, dice

che cosl parlo al card. Caprara : * ... Nous soinmes des evdques frnnc;ais,

vous paraissez nous meconnaitre. \
v
'o\is nous proposez de declarer a Sa

Saintett'- quo nous soinmes repentant.-} de ce que nous avons fait en contbr-

miu 1 de la constitution civile du clcrge : jamais, non jamais ci'tte de-

claration ne sera faite par nous... Sedutosi quindi, riprese : M. le

cardinal, que je vous rappelle le eerment que vous avez fait naguere,
devant not re Premier Consul : dans ce serment, vous avez promis de

ri'sj>eeter le> libcrtes de 1'eglise gallicane. Quoi I vous vous faites un

devoir de les respecter, ces libertt'-s. et vous me faites un crime d'y
tenir. et d'avoir joui des droits ((u'clles me donnent ! Comment eon-

cilier votre couduite d'aujourd'hui envers nous, avec votre serment fait

lors de votre reception !... (Loc. cit.). Di fatto, il Cardinale aveva,
in una carta prescntatagli repen tinamente mentre stava alia pre^senza
del Primo Console, ginrato come dice il La Combe. Ci6 pero era aecaduto

per sorpresa, come dirassi a suo tempo.

Seri XVIII, vol. IV, fasc. t234. 26 4 novernbre 1901.
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Eminence. Je viens de recevoir de M. Portalis la lettre ci-jointe *.

Je supplie, je conjure V. E. de la prendre en consideration, et de se

souvenir que notre institution n'etant que provisoire, Sa Saintete sera

juge definitif, et qu'ainsi elle peut, par une indulgence provisoire,

nous tirer d'un pas difficile. II faut en finir et ne pas irriter. Je vois

qu'on 'Cst monte, et tres-surement on ne pourrait pas vouloir flechir au-

.dela de ce que cette lettre contient. Je recommande avec larmes a S. E.

de sauver 1'Eglise de France par la bonte. Je lui offre mon respectueux

hommage.

Leggendola anche a primo sguardo, la nuova formola non

contiene nessuna ritrattazione di errore
;
vi si abbandona la

costituzione del clero, e si aderisce al concordato come ad

una convenzione che succeda ad un'altra dello stesso calibro
;

e 1'obbedienza che si proferiva al Papa consisteva in parole,

da' fatti contraddette. Laonde il card. Legato signified Tin -

sufficienza di quella sommissione, nella seguente letterina

nobilissima, che invi6 subito al Bernier:

Paris, 15 avril 1802. Monseigneur. Le cardinal Caprara fera tou-

jours ce qui est en lui, pour contribuer au bien et au succes des heu-

reuses operations deja commencees, mais il declare a M. 1'eveque d' Or-

leans que, quelque dispositions de condescendance qui soient dans son

coeur, et qu'il a deja manifestoes, il lui est impossible d'aller au-dela

des conditions qui lui sont imperieusement prescrites par le Saint-Siege.

11 observe en second lieu que le principe avance par M. 1'eveque

d'Orleans, que I' institution donnee par le lAgat n'est que provisoire, et

que Sa Saintetd est juge definitif, est un principe sans fondement, puis-

que les dveques institute jouissent d'une jurisdiction pleine et entiere sur

leurs dioceses.

D'apres cette observation, il ne reste au cardinal Caprara que de

renouveler etc...

1 E la seguente; J'ai eu, Citoyen Eveque, plusieurs conferences

avec les eveques dits constitutionnels. Nous sorames convemis de la for-

mule que j'ai 1'honneur de vous adresser. Dans cette formule on re-

nonce formellement de coeur et d'esprit a la Constitution civile du clerg6,
et on promet une veritable obeissance au Pape. Rien de plus positif que
cette renouciation, vous jugerez vous-meme qu'on ne pourrait aller au-

dela sans avilir la nation elle-meme, et la declaration que la formule

renferme doit entierement rassurer le Saint-Siege. Je vous invite a faire

agreer cette formule a S. E. Mgr. le cardinal Caprara. II importe au
bien de la religion.
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Passate appena due ore, dopo la spedizione di questa lot

tera, si fecero a dare assalto in persona al card. Caprara,

prima il vescovo di Orleans (Mgr. Bernier) e quindi il Por-

talis. Gli esposero entrambi, che per non rovesciare tutto,

egli doveva contentarsi della formola presentatagli da' co-

stituzionali, nella quale asserivano esservi dichiarazioni

molto piu forti di quelle che nell'altra, da me presentata.

Rispose pronto il Cardinale, ci6 essere una ragione di piii

perch6 sottoscrivessero a quella che conteneva ragioni molto

meno forti. Ma quelli senza curarsi di ragioni piii o meno

forti, non fecero che ripetere lo stesso linguaggio, vale a

dire, che il (non prestarsi a' loro voleri) era il medesimo che

tutto rovesciare. Anzi il Portalis si lascid andare al punto

di dire, che il segnare la lettera del Papa non tendeva che

a fomentare la vanita, 1'orgoglio e le pretensioni di Roma,
con espressioni anche piu dure. Ma il Caprara, senza sgo-

mentarsi al suono delle insolenti parole, rispose che egli non

poteva fallire al suo dovere, aggiungendo che neppure il

Papa poteva prestarcisi, perch6 1'affare era ridotto al punto

che non riguardava la sola disciplina... non potendo cano-

nicamente essere istituito uno, che separate dal centre del-

1'unita in virtu dello scisma, non lo confessa e lo abiura J
.

Fu affannosa la notte di quel giovedl santo per il car-

dinal Legato. Confessa egli stesso, che la dimane poteva

aspettarsi di ricevere un intlmo alia partenza, cui non

nego, scriveva, che la mattifta stessa avevo incominciato a

dare qualche disposizione ;
tanto piu, che avendo io proposto

che per un affare dell' ultima importanza come questo, si fa-

cesse una spedizione a Roma (lo che per6 in fondo deside-

ravo che non si facesse mai), per riportarne 1'opportuna de-

cisione del S. Padre, neppure mi si era dato ascolto.

Queste ultime parole del Cardinale riescono veramente

tuttora di colore oscuro. Egli aveva ordine formale dal Santo

Padre di quello che doveva fare: proporre cioe ad essere

sottoscritta tale e quale la formola inviatagli da Roma. Nel

* Caprara a Consalvi, cifra 18 aprile 1802.
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caso di rifiuto, o gli si consentiva di spedire a Roma un

corriere, o egli stesso doveva ripigliare la volta d' Italia.

Quindi quel non dare ascolto a proposizioni cosl ragionevoli,

significa una dimenticanza di uua di quelle regole, che ua

diplomatico deve sempre tenere in cima ad ogni altra con-

siderazione, ed e 1'obbedienza a' voleri e la salvaguardia

della dignity del proprio Sovrauo. Se il cardinal Caprara
avesse manifestato un tal partito incrollabile, toccava al

Primo Console di ridurre alia ragione quelle teste riottose,

e non glie ne sarebbero mancati i mezzi. II credere, come

sembrava al Cardinale, che per quel puntiglio un uomo come

il Bonaparte, in quelle circostanze, mentre mulinava disegni

imperatorii e consacrazioni alia Carlomagno... 1'avrebbe rotta

allora con Roma, fu un errore funestissimo. Ma, ponderato

anche il caso della rottura, egli per una parte avrebbe pro-

clamato all'Europa il diritto pieno e la piena ragione del

S. Padre, e per 1'altra avrebbe risparmiato alia Chiesa ed

al ponteflce Pio VII sette anrii di fastidiosa illusione, avrebbe

fin d'allora stracciato il velo che nascondeva le fattezze vere

del governo della repubblica francese, e additato all'Europa

il nuovo Sire che stava per ammantarsi del paludamento di

Carlomagno...

m.

Alle undici della mattina del seguente giorno il Bernier

fu dal Cardinale, a riunovargli 1'assalto. Le cose che disse

furono le solite: dal cardinal Legato dipendere la pace re-

ligiosa della Francia, od un nuovo piii largo scisma che si

potrebbe protendere in tutta Europa. Non essere da sperar

nulla dai costituzionali, perch6 pertinaci e perche spalleggiati

da ostinati potenti sostenitori; e nulla dal Primo Console,

perche persuaso, che col rinunziare che i nuovi vescovi fa-

cevano alia costituzione del clero, sconfessavano lo scisma,

essendo stato questo una conseguenza derivata da quella.

Ogni altra ritrattazione essere considerata da lui siccome uno

smacco per tuttafla nazione gallica...
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All.-i p;itetica parlata del Bornior si commosse il buon Car-

dinale, ed a fine di spartire la responsabilita che sentiva

gravare soverchiamente sopra le vecchie spalle, chiam6 a

consulta tutti i teologi e rainistri della Legazione, a fine di

sentirne i pareri al cospetto dell'oratore francese f
. Propose

loro il seguente quesito : se, dinanzi a' pericoli di scisma che

sovrastavano alia Francia, egli dovesse rigettare la forraola

proposta da' costituzionali, od invece, presumendo le facolta.

del Papa in un frangente cosl stringentissimo, le dovesse ac-

cettare.

Ad una tale proposizione del Legato, osservarono i teologi

essere vana la presunzione di cotali facolta papali, quando

era chiara la legge severissima comandata dal S. Padre, che

tutti i costituzionali dovessero accettare letteralraeute e sot-

toscrivere la formola venuta da Roma, se volevano essere

inalzati alle sedi vescovili. Ogni contravvenzione a questa

legge, non che andare a seconda della volonta del Papa, le

riuscirebbe contraria a dirittura.

A cio il Cardinale rispose di non averli interrogati in-

torno alle facolta che gli possono competere, delle quali non

e in pena; una cosa chieder egli, se, senza prevaricazione

sua, sieno essi di parere ch'egli possa acconsentire alle co-

loro domande.

Allora prirao di tutti pigliando a parlare, Caraillo Rubbi

disse: la formola presentata essere insufficiente, e a suo giu-

dizio sembrare del tutto inutile. Infatti in quella formola si

dichiara che i costituzionali abbandonano senz'altro la co-

1 Quanto si contiene in questo n. II, non e se non /l.i traduzione

quasi letu-ralc del racconto che si fa nella Relazione latino, . Autore di que-
sta giudico essere Mgr Raffaele Mazio, maestro di ceremonie del card. Le-

gato; il qualo veramente scrisse in latino una esposizione di quelle cose

onde t'u spettatore e parte, e si conserva nell'archiv. Vaticano. Questa
non porta il suo nome

;
ma tra le carte del card. Sala ne ho trovati al-

cuni estratti col nome del Mazio. Egli prese degli appunti nel tempo
che le cose accadevano, non istese per6 la sua uarrazione, se non varj

anni dopo in Roma. La data dunque di questa Relaz. lat., non 6 1'aprile,

come scrive il Theiner, ne la state del 1802, come propone il De la

Meurthe.
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stituzione, a fine di aderire alia nuova convenzione tra la

S. Sede e il Governo. Un tale abbandono perd non altro im-

porta se non la rinunzia ad una spocie di antica disciplina

per adottarne un'altra, come chi dicesse di lasciare il con-

cordato di Francesco I e di Leone X per attenersi al nuovo,
conchiuso tra Pio VII e il Priino Console. La qual rinunzia

pu6 sussistere, senza che percid la costituzione civile sia ri-

conosciuta come scismatica od eretica, nella stessa guisa che

altri pu6 abbandonare il concordato di Francesco I edi Leone X,
non dichiarandolo altrimenti nfe eretico ne scismatico.

Nel tenore di questa sentenza convennero tutti i pareri ;

e fu sopratutto posto in chiaro, che nella detta formola non

una parola si conteneva, con la quale i costituzionali impli-

citamente o esplicitamente confessassero di avere errato e di

lasciar 1'errore. Tutto cio che ad una tal confessione potesse

accennare, essere stato da loro con ogni cautela studiosa-

mente evitato nella composizione della formola. Ora una tal

cosa dimostrare abbastanza, quanto uomini di quella fatta deb-

bano essere reputati non che degni di essere posti al governo

della chiesa di Dio, ma neppure di venire ammessi a ricon-

ciliazione con Dio medesimo e con la Chiesa.

Giuseppe Antonio Sala dichiara altamente la sua ammi-

razione ed il sommo dolore che prova, nel doversi dare una

decisione intorno ad un oggetto di gravissimo momento in

tanta angustia di tempo. II negozio e tale, che la stessa S.

Sede lo sottometterebbe a lunga e matura deliberazione
;
non

si pud quindi negare al card. Legato facolta di esplorare la

mente del Sommo Pontefice e di sentirne la decisione. Ma il

vescovo di Orleans oppone all'esecuzione di un tal disegno

la strettezza imperiosa del tempo: il Primo Console volere

nel giorno di pasqua terminato il negozio con la massima

pompa, present! i Consoli ed i magistrati nella metropolitana,

a cui si vuole che assistano tutti i nuovi vescovi
;

di conse-

guenza essere necessario che prima di quel giorno tutti i co-

stituzionali sieno riconciliati, acciocche si possa comunicare

con esso loro in divinis. Stando le cose in questi termini, il

Sala dichiara di essere dello stesso parere che Camillo Rubbi
;
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al '|iial<> parere -i i^ociarono con t'-nnissimo animo I!

tad* Mazio e Vincenzo Ducci.

' dotta la discussione a quest! termini, e vedendo la mala

parata del negozio, il vescovo di Orleans disse che ne rife-

rirebbe di prcsente al consigliere Portalis, il quale ne aspet-

tava la soluzione
; soggiungendo con lacrime esscre flnita in

Francia per la religione cattolica, e le tante fatiche e cure

spese per la sua ripristinazione andar perdute. Allora il Le-

gato, che nel tempo della discussione aveva meditato a iungo

il negozio, comincid a lasciar vedere il suo animo titubante

per guisa, che rinacque nel vescovo una qualche speranza

di piegarne la mente. Allontanato dunque il vescovo, egli

rivolse la parola a' suoi, esponendo con lacrime a che punto

era pervenuto il negozio. Disse di considerare con ispavento

la serie de' mail, ch'egli conosceva soprastare alia religione,

non solo dalle parole del vescovo, ma da altri certissimi ar-

gomenti. In quanto a se mancargli 1'animo di lasciarli se-

guire; non volere pero, quando anche ne avesse facolta, ri-

ferire il negozio al Pontefice, essere ufficio ed obbligo suo

assumersi egli tutta la cosa, e liberare il Pontefice da

ogni odiosita anzich6 esporlo al gravissimo cimento. La ne-

cessita di procacciare la pace ad un tanto popolo e mante-

nerlo nell'unita cattolica, e quella di non separare un po-

tentissimo governo dall'obbedienza e dalla fede della Sede

Romana, richiedere che, dopo avere usato ogni mezzo che

fosse in suo potere, si ceda alia difficolta de' tempi.

Richiamato quindi il Bernier, gli signified di voler con-

tinuare la trattativa. In quella, i ministri della, Legazione,

vedendo spacciato il negozio, rivolsero Tanimo a considerare

se si presentasse una qualche uscita, che offrisse una con-

clusione meno infelice.

Raffaele Mazio dichiaro allora di avere ad aggiungere

qualche cosa. Sento, disse, che la legge, imposta dal Pon-

tefice al card. Legato intorno la formola che i costituzionali

debbono firmare, & incontrastabile
;

il Legato perd potrebbe,

in tanto frangente, ommettere qualche cosa relativa alia forma,
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sl veramente che con ogni diligenza la sostanza ne sia man-

tenuta. Ora appartiene alia sostanza, che i costituzionali con-

fessino 1'errore, e vi rinunzino
;
ed alia forma, che ci6 pre-

stino in iscritto od in altra maniera. Non e nuovo nella Chiesa,

che si riceva 1'abiura degli eretici a voce e secretamente,

e quindi vengano riconciliati. Lo stesso si potrebbe dunque
fare co' costituzionali, nella seguente maniera: scrivano al

Pontefice la formola loro, e contentino cosl il governo che

cid esige ; suppliscano per6 a cid che manca a quella con

un'abiura da farsi a voce. Nel processo informativo di cia-

scheduno per la sua istituzione nelle nuove sedi, si hanno

ad udire necessariamente i testimoni, i quali interrogati iri-

torno all' integrita della fede, della dottrina, e de' costumi

de' nominati, saranno costretti a deporre aver essi apparte-

nuto allo scisma. Affinche dunque ne possano attestare la

idoneita, e necessario che ne conoscano 1'abbandono dello

scisma : il che i testimoni non potranno mai asserire, se non

ne abbiano certissima scienza. Si stabilisca dunque, che

dinanzi a coloro che nel processo dovranno far testimonianza

pe' costituzionali, questi dichiarino di rinunziare alle sedi

occupate, promettano vera obbedienza al Romano Pontefice,

si protestino di accettare con pieno animo i giudizi dalla

S. Sede portati sugli affari ecclesiastic! delle Gallic; e cosl,

con una ritrattazione implicita dell'errore, ricevano 1'asso-

luzione da tutte le censure.

Piacque il partito al vescovo orleanese, ed il Legato se

ne dichiar6 contento, qualora ogni cosa potesse venire ad

esecuzione; ed i ministri della Legazione giudicaronp, che,

se le cose proposte si adempivano con attenzione, il negozio

gi& rovinato riceverebbe una tal quale riparazione. Subito

siccome testimoni, che dovessero ricevere la dichiarazione

de' riconciliandi, vennero designati i vescovi di Orleans (Ber-

nier) e di Vannes (Pancemont), la testimonianza de' quali fu

giudicata assai idonea come di quelli che per autorita e per

grazia a tutti erano accetti; ed inoltre il Bernier, che era pre-

sente, promise di comporre ogni cosa, conforme erasi stabilito.
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Afflnch6 quimli si sciogliesse un congresso, ch'era durato

al di la di quattr'ore, il Legato fece subito comporre ed alle-

stire il decroto di assoluzione dalle censure e di dispensa

sopra I'irrogolarita, per essere consegnato ad ognuno de' co-

stituzionali. E comandd, che vi s'inserissero le tre condizioni

sopra dichiarate, alle quali dovessero soddisfare, nella ma-

niera detta, prima di ricevere 1'assoluzione e la dispensa.

Ecco il tenore del decreto:

Nos Joannes Baptista etc... Cum R. D. N. Sedem N. absque Apo-

stolicae Sedis institutione jam occupatam abjecerit, et ab illius regimine

prorsus cessaverit, necnon debitam Romano Pontifici obedientiam et sub-

missionem professus sit, atque judiciis Apostolicae Sedis super ecclesia-

sticis Galliarum negotiis emanatis sincero animo se adhaerere ac plane

subjectum esse declaraverit, nos qui Sanctitatis suae et sanctae Sedis a

latere Legati potestate fungimur, memoratum N. catholicao unitati adhae-

rentein a quibusvis sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis tarn a, jure

qnam ab homine quavis causa et occasione latis et quomodolibet re-

spective incursis speciali... etc. in utroque foro absolvimus, et absolutum

declaramus cum poenitentia semel recitandi septem psalmos poeniten-

tiales et cum obligatione sollicite servandi unitatera in vinculo pacis,

et cum praefato N... suflfragante ei merito suae conformitatis paternis San-

ctitatis Suae hortationibus super recensito, irregularitate quavis causa

et occasione quomodolibet contracta pari Apostolica autoritate in utroque

similiter foro misericorditer dispensamus... Datum Parisiis...

IV.

Di questo decreto furono composti tanti esemplari, quanti

erano i vescovi da istituirsi in quel giorno del venerdl santo,

16 di aprile 1802
;
e si consegnarono al vescovo di Orleans,

a ci6 delegate, affinch6 li rimettesse a' singoli dopo che aves-

sero soddisfatto alle dovute condizioni, nella maniera ch'era

stata convenuta. Inoltre si diede al Bernier un esemplare

speciale di quel decreto, portante i norai de' cinque costitu-

zionali, primi nominati dal Primo Console
;
nel qual esemplare

si conteneva una dichiarazione, che faceva testimonianza delle
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condizioni adempiute. Questa dichiarazione il Bernier doveva

sottoscrivere e consegnare al card. Legato *.

Nel giorno seguente (17 aprile, sabato santo), racconta il

Mazio nella sua Relazione latina, il vescovo Bernier si affrettd

a cons^gnare al card. Legato copia del decreto, accompagnato

della sua attestazione
;
e dichiard inoltre, che ciascheduno

aveva scritto la propria lettera al Sommo Ponteflce. Dopo una

cosiffatta assicurazione dell'avere i cinque vescovi compiuto

le dovute parti, ed essere stati assolti dalle censure, furono

ammessi alia professione della fede, ne fu ricevuto il giura-

mento, ed istituito il processo per la loro collocazione nelle

sedi, a cui erano stati nominati.

Piii ragguagliato e piii esplicito per ci6 che riguarda co-

testa attestazione del Bernier, 6 il racconto che ne fa al Con-

salvi il card. Caprara (cifra 18 aprile), il quale probabilmente

parlo da solo a solo col vescovo di Orleans. Egli la riferisce

in questi termini:

Mgr Bernier, venuto ieri (17 aprile) in qualita di testi-

mone in compagnia di Mgr Pancemont, per il processo dei

costituzionali, ha deposto, che realmente i medesimi sono stati

commossi dall'indulgenza usatasi con essi; che hanno con-

fessato di avere errato; che detestavano gli errori commessi

1 I cinque vescovi erano i soprannominati : Claudio Francesco Maria

Primat, intruso vescovo di Cambrai e poi di Lione ;
Giovanni Claudio

Leblanc deBeaulieu, di Rouen; Giov. Francesco Perrier, di Puy-de-D6me;
Claudio Le Coz, di Rennes

;
G. B. Saurine, detto vescovo des Landes.

Veniva quindi il decreto, e poi 1'attestazione del Bernier che* diceva:

Ego subsignatus Episcopus Aurelianensis... fldem facio me, die... cur-

rentis, singulis praefatis nominatis resipiscentiae signa exhibentibus, et

decreti conditionibus ac tenori sese conformantibus, memoratum absolu-

tionis et dispensationis decretum tradidisse, quod a singulis ea qua par
erat reverentia exceptum fuit, in quorum fidem praesentes mea manu

subscripsi. Datum Parisiis...

I due decreti, qui riferiti in parte, si possono Icggere intieri nel Bul-

larii Romani Continuaiio (Romae 1845). XI-321,22: il primo e dato die

4 aprilis 1802, la data del secondo e in bianco; nel THEINER, Pieces justi-

ficatives, p. 157; e nel BOITLAY DH LA MEURTHE, Docum. Cone., V,n. 1243,

dove le ragioni delle date sono schiarite egregiamente.
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chf i>iu>i(j,',ido hanno protm-ssn. ,thli/-tir<-^i f /tft>/ slretta-

mente, di condarsi come conviene a vescovi cattolici, e rin-

graziandolo di essersi adoprato per la loro riconciliazioue.

I medesimi hanno ricevuto di buona grazia, e con contras-

segni di ravvedimento il decreto, che io ho loro fatto dare

in forma graziosa per mano di Mgr Bernier, di assoluzione...

Ora vale il pregio di una qualcho fatica, il conoscere net-

taraente come fosse scompicciata quella faccenda della ricon-

ciliazione. Per la prima cosa, solo testimone a registrare e

guarentire la verita della commozione, della confessione del-

I'errore, e del pentimento manifestato da que' novelli vescovi,

solo testimone dico fu esso monsignor Bernier. II Pancemont

non vi fu presente, perche non chiamato dal Bernier, e quindi

si protest6 nel processo informativo, fatto piu tardi, ch'egli

non poteva attestare la resipiscenza di coloro, non avendo

assistito alia loro abiura '.

D decreto di assoluzione dalle censure fu presentato a' 17 di

aprile dal Bernier, in casa del Portalis ed alia costui pre-

senza, ad ognuno de' cinque costituzionali nel proprio esem-

plare, nella maniera ch'era stata concertata. Come un tal

decreto fosse accolto da costoro, e cosi narrato dal Le Coz,

che era del bel numero uno. Citiamo le parole testuali di lui :

On nous propose une absolution, nous la rejetons tous.

Je dis a M. Portalis, qu'on me couperait plutdt les deux bras

que de me la faire signer. On nous assure que c'est une pure

formalite; que nous pouvons, si nous le voulons, Jeter au

feu ce papier; ce que 1'un de nous execute. Je fais retirer

du feu le papier en disant: Si j'abborre la formule, je

respecte la main qui 1'a signee. Par ce seul motif, je ra'abs-

tiens de la livrer aux flammes.

1 Tune vero apparuit, Venetenseu episcopum (il Pancemont) mi-

nimc appellatum ab Aurelianensi (dal Bernier) fnisse^nt verbali abjura-
tioni sen declaration!, de qua fuse dictum est supra, praesens easet

(MAZIO, Relaz. latin., cit.). Questa circotitanzae forse la piu aggravante,

per il Bernier su questa faccenda.
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Si noti bene, che questa formola non era 1'abiura, era la

formola di assoluzione che conteneva implicitamente 1'abiura.

Per 1'abiura formale non si richiedeva se non I'assentimento

espresso a voce, e non la flrma, come era stato concertato

nel congresso. Quindi ad ottenere questo assentimento, il

Bernier us6 la preghiera e le lacrime
;
a cui i costituzionali

risposero, che non condannavano le cose vecchie, ma vi ri-

nunziavano l
. Un vero pentimento, una schietta condanna

della costituzione civile del clero, a dire de' costituzionali,

il Bernier non 1'ottenne. Pare per6 che una specie di com-

proraesso orale uscisse loro di bocca, non gi& dal cuore ne

dalla mente.

Continua il Le Coz in questi termini, che ora si possono

intendere :

La formule (di assoluzione) qui m'etait destinee dispa-

rut. Je presume que M. Bernier la reprit ;
du moins on ne

put la retrouver sur le bureau de M. Portalis. Je temoignai a

MM. Portalis et Bernier ma crainte qu'on ne consignat cette

infame piece sur les registres du legat. L'un me donna sa

parole de conseiller d'Etat, 1'autre sa parole d'evSque qu'il

n'en serait rien, et que cette piece allait tomber dans un

1 Cosl il Le Coz attesta in una sua lettera al Portalis (24 gennaio 1803 ;

4 piovoso, anno XI): ... Lorsque les larmes de M. Bernier parurent
effacer 1'indecence de sa proposition, daigiiez vous rappeler 1'homme

(il Le Coz) qui lui sauta au cou et qui, attendri lui-mdme mela ses

pleurs aux siens. On lui dit alors: Condamnezvous I'ancien concordat

centre lequel jadis le clerge, les universites, les parlements s'eleverent

avec tante de force ? II (Le Coz) repondit: Non, inais nous y renoncong

(RoussEL, Un tvSque assermentt, p. 463). Se fosse vera letteralmente,

e nel senso esclusivo, la proposizione di abiura fatta al Le Coz, ne'ter-

mini citati, quale questi la rammenta al Portalis, ognuno vede la gra-
vissima responsabilita, che il Bernier avrebbe contratto nell'attestare poi

con giuramento, di avere adempiuto a quanto era stato concordato col

card. Caprara e con i costui teologi. Ma e mestieri, prima di giudicare

storicamente, avere in conto ed in vista tutte le circostanze che concor-

sero al passo gravissimo fatto da quel Bernier, di cui se si ha a lamen-

tare qualche debolezza, e incontrastabile un vero merito da lui acquista-

to dinanzi ai posteri nell'opera della riconciliazione religiosa del popolo
francese.
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profond onhli. A cette condition seule, je consentis & ne pas

porter raes plaintes plus loin, et a ne pas protester contre

ce proc6d6 honteux et profanateur des choses saintes *.

Confrontando attentamente levarie testiraonianze arrecate,

per una parte e per 1'altra, intorno a questo gravissimo ne-

gozio, ci sembra di poter dedurre : 1 che nessun costitu-

zionale ha negato esplicitamente di aver sottoscrltto mate-

rialmente la formola di assoluzione dalle censure, incorse

per aver aderito alia costituzione civile del clero ed occu-

pato le sedi vescovili senza la canonica istituzione della Santa

Sede: ci6 sembra certo. Risulta pure, almeno si deduce,

2 che gli stessi costituzionali non hanno esplicitamente ne-

gato di aver fatto a voce a monsignor Bernier 1'abiura degli

errori, che a voce questi loro richiese, secondo il concertato

nel congresso. Quello che hanno declamato assai e stampato

pubblicamente si e : 3 che e nell'aMwra fatta a voce, e

ueirassoluzione acconsentita in iscritto non ebbero la volonta

e quindi le disposizioni interne, che si richieggono per una

valida assoluzione.

L'adempimento dunque delle condizioni, convenute prima

nel congresso ed eseguite poscia dal Bernier, per conferire

a' nominati costituzionali 1' istituzione canonica, fu solo ma-

teriale, ma vifu. E cosi si spiega come con in mano quell'atte-

stato materidle
y

il nuovo vescovo Bernier pote, almeno cre-

dette di potere, assicurare il Caprara dell' eseguito impegno

da lui contratto dinanzi al cardinal Legato; e come per manco

di disposizioni interne i costituzionali poterono gridare di non

aver fatto nessuna ritrattazione. Per le quali cose, ci pare

di poter concludere, che il giudizio portato da alcuni scrit-

1
Op. cit., p. 432. Al tenore del racconto del Le Coz corrisponde

quanto asserisce il Lacombe nella sua Lettre... au pretre Binos (4 giu-

gno 1802): ... Vous dircz avec moi que M. le legat, au mepris des re-

gies usit6es dans 1'administration du sacrement de penitence, au mepris
de ces paroles celebres d'une infinite de Papes : nisi vere contritis et

confessis,& donne une absolution qui n'etait ni voulue, ni demandee...
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tori intorno all'avere egli ingarmato il Cardinale, non 6 del

tutto esatto *.

Ed ora piu nulla mancava alia solenne promulgazione di

quell'atto, con cui 1'antica religione doveva essere riabbrac-

ciata sotto la plena luce del sole, al cospetto delTattonita

Europa, da quella nazione che per tanti secoli fu, per de-

stino datole dal Cielo, proclamata paladina delle geste di

Dio!

1 Nella Vie de M. Emery si legge, che il Caprara fu malheureu-

sement trompe, comme on sait, par la politique astucieuse de I' abbe Ber-

nier. E in nota : Bernier, disait encore 1'abbe de Sure (secretario

francese, dato al card. Legato), trompait tout a la fois et le Legat et

le cure de Saint-Sulpice (il Pancemont); car cc n'etait que sur sa pa-
role que celui-ci, absent de la conference, avait confirme par sa signa-
ture le rapport presente au legat (II, 66, 67). II Bernier aveva rice-

vuto a voce la ritrattazione, ed in iscritto I'assoluzione di que'vescovi:
aveva egli 1'obbligo di giudicare e riferire le disposizioni interne, con

le quali i detti vescovi avevano prestato quell'atto?

Serbiamo all'appendice de'documenti il giudizio del card. Consalvi,
come egli stesso lo esprime in un suo lungo dispaccio a' Nunzi degli
8 maggio 1802, intorno a questo punto assai delicato.



L'ISTRUZIONE SEGONDARIA IN ITALIA

I MALI ED I RIMEDI

I.

Le tristi condizioni, nelle quali versa 1'educazione della

gioventii italiana, hanno finalraente destato la seria atten-

zione del ministri della pubblica istruzione, usi fino a pochi

mesi or sono a condannare senza riserve 1'antico ordina-

mento degli studi, ed a vantare i risultati pedagogic! dell'edu-

cazione laica promossa dallo Stato.

II tempo, che e grande galantuomo, ci ha reso giustizia,

ed oggi non siamo piii soli a lamentare lo stato deplorevole

della cultura e della soda educazione in Italia. La Camera
dei Deputati, il Senato e perflno i Ministri della pubblica istru-

zione, hanno ammesso il fallimento dell'educazione laica.

L'On. Gallo, il quale resse il dicastero della pubblica istru-

zione nel ministero Saracco, giunge a dire, in un articolo inse-

rito nella Nuova Antologia ': Se non temessi di essere troppo

ardito, direi che la parola educazione e suile labbra di

tutti, ma la cosa negli ordini nostri esiste appena. Anche il

presentc ministro, 1'On. Nunzio Nasi, dichiarava apertamente
dinanzi alia Camera dei Deputati, nella tornata del 31 inaggio
di questo anno 8

,
che: daogni parte, una riforma della Pub-

blica Istruzione era reclamata come un impellente bisogno ,

e spiegava piu nettamente il pensiero dinanzi al Senato nella

seduta del 25 luglio, rilevando che, dalla discussione emer-

geva il desiderio di ritornare aU'antico, visto e considerate

1 AT. Antol. 16 ott. 1900, pag. 570.
* Cfr. Bolleit. d. Istr. Pubblica, 13 giugno 1901.
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che una riforma del nostri ordinamenti scolastici non si pu6

improwisare da un memento all'altro e che d'altra parte una

instauratio ab imis non e per ora possibile e, forse, neppure
desiderabile . E 1'On. Ministro prosegul dicendo: Ora io

mi trovo appunto da gran tempo in questo ordine di idee, e

quindi 1'invito che mi viene dagli Onor. Senatori, di liini-

tarmi alia rigorosa applicazione della legge, non posso non

accoglierlo con piena e grande mia soddisfazione Quindi,

o Signori, senza rinunziare (n6 il dovrei) al desiderio, alia

speranza di portare innanzi al Parlamento qualche piano or-

ganico di riforma, io vi diro che 6 intanto rnia intenzione di

preparare, nelle prossime vacanze, tutte quelle riforme pic-

cole, ma interessanti, che potranno mutare, se non 1'ordina-

mento delle cose, Io spirito e 1' indirizzo intellettuale e mo-

rale dei nostri istituti scolastici '.

Troppe sono le question! di principio che ci dividono dal-

I'On. Ministro e dal Governo del quale fa parte, anche nel

solo campo dell'istruzione pubblica. Non potremmo, per esem-

pio, mai convenire, che Tistruzione della gioventu debba avo-

carsi allo Stato, perch6 la natura, la storia ed il buon senso

la vollero affidata ai genitori : molto meno potremmo appro-

vare che Io Stato, dopo essersi arrogato questo diritto non

suo, si serva poi dell' istruzione per combattere il regno di

Dio sulla terra, diffondendo massime d' intolleranza settaria

in materia di morale e di fede.

Ma pur facendo queste riserve e tacendo di altre, che non

6 d'uopo qui ricordare, non possiamo a meno di riconoscere

nell'attuale Ministro una singolare competenza in fatto di ordi-

namenti scolastici, ed approviamo il suo proponimento di

portare nel governo delle scuole secondarie un sentimento

di rigore, senza abbandoni o pentimenti, anzi cancellando gli

effetti delle debolezze passate : purch6 il ministro stia fermo

nell'altro suo proponimento di usare dei suoi poteri in modo

severo si, ma imparziale *. Noi ignoriamo quali siano le ri-

1 Cfr. Bollett. d. Istr. Pubblica, 11 lug-lio 1901.

* Bollett. d. Istr. Pubblica, 11 lug-lio.
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me preparate dall'On. Ministro dm ante le vacan/. .

e dato per6 argonientarle dai discorsi dell' On. Nasi e dell' On.

Cortese, suo sottosegrotario di Stato, e non ci facciamo ve-

runa illusione. Siamo cosl lungi dal credere, che il vagheg-

giato riordinamento dara raaggiore, se non compita libertii

d' insegnamento, che non crediamo neppure opportune in-

sistere invano sopra un tale argomento. Piuttosto faremo

come Tape, la quale raccoglie qualche stilla di miele da ogni

fiore. Nei discorsi dell'On. Nasi, vi e qualche cosa di buono,

vi e il desiderio di dare agli attuali ordinamenti scolastki

un indirizzo piu razionale e piu serio. Noi poi dal canto nostro,

se non abbiamo il potere di restituire la cura della gioventii

a chi spetta, abbiamo sempre avuto il buon volere di portare

il contributo della nostra esperienza pel riordinamento degli

studi in Italia.

Di questo buon volere vogliamo dar qui una novella prova,

oltre alle tante che danno ognora gli educatori cristiani in

Italia, sottomettendosi alle continue e sempre crescenti esi-

genze di coloro, che loro frappongono ostacoli nel compiere

il mandate avuto dai genitori di educare la loro prole.

Messa dunque da banda ogni apparenza di critica parti-

giana, prenderemo in esame 1'attuale ordinamento degli studii,

e cercheremo di additare rimedii tali da tornare accetti anche

a chi milita in campo avverso, ed atti, se non a riformare

ab imis 1'attuale ordinamento, almeno a suggerire al Ministro

quelle riforme piccole, ma iniportanti, da lui vaghoggiate.

n.

Fondamento dell'attuale legislazione scolastica in Italia,

e la famosa legge organica, promulgata dal re Vittorio Ema-
nuele il 13 novembre 1859, su proposta del ministro Gabrio

Casati.

La Legge Casati non fu mai discussa dinanzi alle Camere.

Fu promulgata dal re, in virtu dei pieni poteri conferitigli

dal Parlamento alia vigilia della guerra contro 1'Austria, e

Serb XVIII, vol. IV, fasc. 1234. 27 7 novembre 1901.
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venne poi estesa, ora nella sua integrita, ora nelle sue parti

sostanziali, a tutta 1' Italia, a mano a mano che trionfava

la rivoluzione, per mezzo di decreti emanati dai dittatori,

luogotenenti e commissari, i quali ressero provvisoriamente

le nuove region! e province. Sarebbe facile rilevare alcune

discrepanze notevoli e talora sostanziali tra questi molteplici

decreti-legge ;
ma e un fatto innegabile, che tutti i provve-

dimenti ministerial! degli ultimi quarant'anni, suppongono

che la legge Casati sia Tunica legge organica per 1'istruzione

pubblica in tutta 1' Italia '.

Sarebbe pero storica inesattezza 1'affermare ,
sono pa-

role dell'On. Gallo, che la legge Casati rimasta in oggi

quale fu promulgata : varii e non sempre felici sono stati i

ritocchi e continue le modiflcazioni : anzi il non essersi ben

dennito, in quella legge mastodontica, la materia legislativa,

e 1'easersi confusa con la materia regolamentare ha prodotto

una vera anarchia ed una continua violazione delle norme

costituzionali piu elementari 2
.

II seguito fara vedere quanto sinceramente ci associamo

a questa ben meritata condanna, proferita, non da un cle-

ricale, ma da un ex-ministro della pubblica istruzione, il quale

ebbe il coraggio di dire molte altre verita acerbe si, ma neces-

sarie a dirsi sopra Tandamento della pubblica istruzione;

verita, che dette da noi forse sarebbero state prese in mala

parte.

L'anarchia e la violazione della legge! Haec prima mali

lobes. Questo e il cancro roditore
;
di quel poco di bene, che

pur vi era nella legge Casati, e che e destinato a distrug-

1 Cfr. CASTELLI F., I seminarii, le scuole private etc.

* Nel Codice scolastico del Prof. BRUTO AMANTE (Roma, Via Fede-

rico Cesi 64, si trovano registrate, ben 385 Leggi, Decreti e Circolari

ministeriali, pubblicate tra il 1859 ed il 1896 per rendere possibile, ma

pur sempre sibillina e spesso contradittoria 1'applicazione della masto-

dontica Legge '. E 1'Amante ha omesso i decreti che non sono piu ii

vigore, di altri ha taciuto, e molti si sono aggiunti dal 1896 fino a questi

ultimi giorni.
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^<TO qualsiasi legge, intesa a migliorare le sorti della cultura
in Italia.

siamo dunque d'accordo sulla vera causa del massimo
tra i mail, che rovinano la pubblica istruzione, e la diffe-

renza negli ideal! di educazione non pud impedire all'On. Gallo
di convenire con noi nel rimedio da applicare. Se all'onore-

vole Gallo fosse affidato 1'arduo incarico di presentare una
nuova legge organica e noi ci trovassimo sul banco di una
opposizione costituzionale, gli diremmo : Onorevole Ministro,
non possiamo convenire nel vostro ideale di formare 1'uomo

morale, civile a danno del cristiano
;
non riconosciamo in voi

il dirittodi surrogarvi ai genitori di tutti i cittadini e di restrin-

gere 1'esercizio del diritto, che la natura lor diede, di edu-
care la propria prole: ma almeno fate una legge, che tolga
ai vostri successor! il potere di cambiare i programmi e le

condizioni degli esami per 10 o magari 15 anni, senza 1'auto-
rizzazione delle Camere. Cosl saremo sottratti all'anarchia
ed all'arbitrio per un periodo di tempo breve si, ma salutare

per la formazione della gioventu italiana.

La proposta non 6 nuova: fu adottata, crediamo con fe-

lice successo, dal parlamento austriaco, ed i programmi re-
starono identic* per molti anni finch6 non furono modificati
valendosi dell'esperienza, non gia di un solo ministro, ma di
tutti i ministri succedutisi in quello spazio di tempo; e le

mutazioni furono fatte, non cedendo alle esigenze esorbitanti
di amici politici, ma tenendo eonto dei soli criterii pedagogic!.

Abbiamo accennato alle influenze politiche, perch6 sono
1' ultima ragione di molti cambiamenti avvenuti in questi
ultimi 50 anni, lo scoglio contro il quale ha urtato il buon
volere di certi ministri, meritevoli forse pia che di biasimo,
di compassione non scevra di disprezzo. E se la nostra non
fosse una discussione serena sui mali e sui rimedii di una
piaga che possiamo chiamare nostra, ma una polemica gior-
nalistica, potremmo citare molti fatti, con date precise e nomi
ben conosciuti, per provare il nostro asserto. Ci bast! accen-
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uare a due soli senza entrare in particolarita capaci di offen-

dere chichessia.

Nell'anno di grazia X 1'esame di greco era obbligatorio

per I'ammissione alia facolta di medicina. Un nostro egregio

amico, ,il quale oggi e uno dei medici piii stimati della sua

regione, non pot6 superare la prova di greco nella sessione

di luglio. Era inutile sperare che riuscisse in ottobre nella

seconda sessione. Come fare? Egli era amico di un Tizio, il

quale conosceva Sempronio amico influente di un alto

impiegato, braccio destro del Ministro di allora. Si mise in

moto la macchina : il ministro studio il modo di contentare

1'amico, o meglio gli amici, e finalmente un decreto stabiliva

che per quest'anno 1'esame di greco non sarebbe neces-

sario per essere ammessi alia facolta di medicina. Cosi, per

salvare un solo, furono dispensati tutti i riprovati nella prima

sessione, facendo alia legge una violenza, che non dubite-

remmo di chiamare inaudita, qualora la voce pubblica non

andasse susurrando, che si rinnova spesso in altri dicasteri,

e qualora non conoscessimo un caso identico di data piii re-

cente. Questa volta si trattava del figlio di un grande elet-

tore senza il cui appoggio un certo deputato non poteva

sperare di essere rieletto. II deputato era molto addentro

nelle grazie del ministro della pubblica istruzione di quel

tempo, ed un decreto fatto a bella posta esentava tutti i ca-

duti in luglio dal dare 1'esame di riparazione in una materia

ben piii importante del greco.

Contro simili abusi, 1'unico rimedio e quello da noi sug-

gerito. Si tolga ai ministri il potere arbitrario di cam-

biare continuamente i programmi e le condizioni per passare

aU'esame liceale. Siamo certi, che piu di un ex-ministro

appoggerebbe con tutta la forza della sua autorita, e forse

della sua esperienza, un provvedimento inteso a tutelare la

sua indipendenza ed a sventare preventivamente tutti i loschi

intrighi. Certo dovrebbe appoggiarlo 1'On. Nasi, avendo egli

gia dovuto lamentarsi di essersi procurato un' infiuita di mo-

lestie, per resistere a moltissime sollecitazioni ed agitazioni
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i provvedimenti presi per raflforzare viemaggiormente
la disciplina della scuola e degli esami *.

Una sola difficolta seria pu6 muoversi contro il rimedio

da noi suggerito. E innegabile che in qualsiasi programma
si troveranno difetti quando si vorra attuare. Ora se noi, di-

cono alcuni, adottiamo la vostra proposta, saremo condan-

nati per dieci e forse quindici anni, a non potere rime-

diare agli inconvenienti serii, e forse gravi, che poi acca-

dranno. Rispondiamo araraettendo che la difficolt& ha un

valore reale, ma 1'ha in comune con tutti i provvedimenti

umani, i quali sono fatalmente difettosi. I logici direbbero

che la difficolta prova troppo. Si avverta poi che al giorno

d'oggi si avrebbe nel compilare i programmi un'esperienza

di 50 anni, esperienza che non ebbero gli autori della legge

Casati. Una risposta per6, piii soddisfacente e piu vera, la

da il buon senso nel detto popolare: L'ottimo e nemico del

bene . Chi non e affatto digiuno di pedagogia non ignora

che il primo canone in fatto di educazione si e 1'eleggere e

mantenere un metodo uniforme. Una tradizione mediocre con-

duce infallibilmente ad uu risultato mediocre
;
mentre i con-

tinui cambiamenti intesi ad avere un metodo ottimo, condu-

cono infallibilmente a non avere metodo alcuno. Ed e appunto

quello che e accaduto in Italia in questi 50 anni
;
tanto che

un professore di pedagogia in una universita italiana ebbe a

dire in nostra presenza: Non si pud negare che il nostro

programma la vince sui programmi antichi
;
ma non si puo

neppure negare che i Gesuiti ed i Barnabiti avevano un me-

todo, e noi dopo tanti anni ancora non 1'abbiamo.

Ecco dunque, per conchiudere, la prima riforma, forse

non piccola, certo importante, che vorremmo vedere attuata

dall'On. Nasi. Ci dia flnalmente una relativa stabilita negli

ordinamenti scolastici.

1 lioll. d. Pubb. Istruzione 11 luglio 1901 p. 1307.
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in.

Troppe licenze abbiamo in Italia, e troppo desiderio di

conseguirle. Gli scolari non hanno altra meta, non vedono

al termine della scuola che la licenza
;
e di questa mania lo

Stato si fa complice, ammettendo ai concorsi soltanto i gio-

vani muniti di una licenza. Aboliamo dunque le licenze, ed

avremo temperata, se non distrutta, questa morbosa tendenza

dello spirito italiano. (Benissimo) *.

A queste parole pronunciate dall'On. Nasi dinanzi alia

Camera fecero eco gli applausi ben meritati di molti depu-

tati, e noi siamo lieti di trovarci in accordo col ministro, nel

segnalare un altro gravissimo sconcio degli attuali ordiria-

menti scolastici.

In Germania ed in Austria basta I'esame di maturity per

andare all'universita, in Inghilterra I'esame di matricolazione

presso una universita, in Francia il baccalaureate, in Belgio

un semplice attestato rilasciato dal direttore di un istituto

publico o private. In Italia vi fu un tempo nel quale ci vo-

levano quattro esami: la licenza elementare, (o I'esame di

ammissione alia l
a
ginnasiale) la licenza del ginnasio infe-

riore, la licenza ginnasiale, la licenza liceale. Anche oggi

occorrono le due ultime.

Quanto valgano queste molteplici prove, lo dice lo stesso

ministro Nasi nel discorso teste citato. Non vi ha giovine,

il quale, volendo e persistendo, non riesca ad afferrare un

titolo che e giudicato indispensabile per entrare in un pub-

blico ufficio. (Approvazioni e commenti). Alle parole del

ministro, possiamo aggiungere la nostra esperienza. Di gio-

1 Bollettino della Pubblica Istruzione. 13 Giugno 1901, pag. 1145.

L'On. Nasi tornava sullo stesso argomento nel Senate ai 25 Giugno
dicendo A me pare che nella nostra scuola vi sono troppe licenze, della

cui affannosa ricerca si e fatto complice lo Stato, col pretenderlo e nei

suoi concorsi
;
senza contare, che cosl agendo, esso viene a contraddire

ai fini disinteressati, che si assegnano alia scuola secondaria.
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vani cho abbiano dati esami, ne abbiarao conosciuti a cen-

tin.ii.i. come compagni e come scolari, e ci 6 difficile ricor-

dnrr il nome di piu di due o tre, i quali in un modo od in

un altro, non siano riusciti a varcare la soglia dell'Univer-

sita, volendo e persistendo .

Siamo dunque pienamente d'accordo sul male, e non pos-

siamo indurci a credere che 1'On. Ministro non sari d'ac-

cordo con noi sul rimedio proprio ad eliminare un tanto

male. AlTUniversita si dovrebbe ottener I'ammissione con

un csai/>i' I'nico.

A che giova infatti 1'esame ginnasiale? L'art. 223 della

Legge Casati dice, che: il certificate di licenza ginnasialr

apre 1'adito ai Licei
,
e vale per potere concorrere agli

impieghi pubblici in cui si richiede la prova di avere fatti

gli studi ginnasiali . Oggi tutti sanno quanto valga lo studio

del latino e del greco, per tacere di altre materie, per ben

sostenere gli impieghi meschini e quasi manuali pei quali

si richiede la sola licenza ginnasiale. Tutti sanno, che basta

bandire un concorso qualsiasi, perchfe tra i candidati si tro-

vino giovani forniti di un diploma di laurea, nonche di una

licenza. Sono poveri spostati, i quali eercano un pane per

salvarsi dalla miseria dovuta a studii, che loro non'hanno

fruttato altro che amari disinganni, togliendoli dall'aratro o

dal piccolo commercio pel quale solo erano idonei. Queste
sono le condizioni di fatto, e qualora non si volesse accettare

il rimedio semplicissimo di sopprimere 1'articolo, basterebbe

un nuovo articolo cosl concepito : II certificate degli studi

fatti, di qualsiasi grado, sar preso in qualche considera-

zione, quando non bastano le raccomandazioni del proprio

deputato.

Resta 1'aitro inciso, secondo il quale la licenza ginnasiale

apre 1'adito al liceo. E qui la legge si fa beffe del pubblico

discente e docente. Un insegnante coscienzioso sa che la cul-

tura di un giovane e imperfetta alia fine del ginnasio : sa an/i

che e dannosa, se il giovane si contenta della sola licenza

ginnasiale. Come 6 dannoso alia salute un frutto immature,
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cosl e dannoso a se, alia famiglia ed alia societa un giovuiu-

di cultura iramatura, cui si conceda un certificate di studi

incompiuti. Se il giovane non avesse un documento ufficialc

della sua scienza meschina rientrerebbe nella categoria di

coloro, i quali non hanno continuato yli studi, eufemismo

che copre di un manto benevolo i malati di corpo, i deboli

d'ingegno e la schiera ancor piu numerosa degli infingardi

privi di carattere, e per6 inutili a se ed alia societa. Ma,

quando si ha un certificate, il troppo famoso pezzo di carta
,.

e manca il pane, allora si entra fatalmente nella schiera

degli spostati, dei perseguitati dalla societa, e si ha perfino-

Tillusione di essere, tra i grandi ingegni non saputi ap-

prezzare.

A taluno potra sernbrare che questo argomento si applichi

con eguaie e forse migliore ragione aU'esame liceale, e non

ha tutti i torti; ma 1'esame ginnasiale differisce, od al-

meno dovrebbe differire dall'esame liceale, e per6 la parita,

non regge.

L'esame liceale suppone che la cultura letteraria del gio-

vane sia tanto inoltrata, da metterlo in grado di intraprendero-

gli studii special! per abilitarsi all'esercizio di una professione

liberale; suppone che il giovane sia capace di gustare ed

apprezzare la letteratura italiana, latina e greca, di leggere

con profitto un libro scientifico. La licenza ginnasiale dice pre-

cisamente il contrario : certifica che il giovane non possiede

ne il latino, ne 1' italiano, ne il greco ;
che ha appena in-

cominciato lo studio delle scienze, insomma che e in via di

divenire colto, ma ancora non ha una cultura generale. Perche-

dunque dare questo certificate d'incompetenza? Lo dica chi

lo sa.

IV.

Da queste considerazioni risulta manifesto un altro di-

fetto capitale dell'attuale sistema di esami in Italia.

L'esame liceale fatto seriamente certifica che un giovane

ha una cultura generale, cioe che ha raggiunto uno sviluppo
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intellettuale bastevole a seguire con profitto gli studii spe-

< iali per abilitarsi ad una professione. Ma a quale profes-

sioiie e piti preparato ? Questo, 1'esame liceale non lo dice,

e la legge Casati non commise il gravissirao errore pedago-

gico di pretendere che un identico esame fosse una garanzia

sufficiente, perch6 un giovane potesse aspirare a qualsiasi

laurea.

La leggc Casati infatti prescriveva un esame liceale ben

diverse da quello che oggi e in vigore. L'art. 225 dice te-

stualmente cosl : Un esame di licenza al termine di ogni

anno accademico, avra parimenti luogo nei licei, pel gio-

rani che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una coramis-

ione nominata dal ministro. II certificato che ne riporte-

ranno gli studenti varra loro per essere ammessi agli esami

che aprono 1'adito alle facolta e li rendera abili a concor-

rere agli uffici pubblici in cui si richiede 1' idoneita che si

-acquista nei licei.

Abbiamo detto che la legge Casati aveva qualche cosa

di buono: 1'articolo citato ne e una prova. Stando a quanto

prescrive la legge, il governo avrebbe tenuto aperte le sue

scuole, ed alia fine del corso I'esame liceale avrebbe dato di-

ritto ad un semplice certificato d'idoneita per concorrere agli

uffici publici. La serieta dell' esame era tutelata da un' ap-

posita commissione nominata dal ministro. Ma la licenza li-

ceale non apriva I'adilo alle Universitd. L'educazione se-

condaria e la superiore erano nettamente, e secondo ogni

buona logica, distinte
;

i giudici dell 'idoneita del giovane a

seguire i corsi universitarii, erano i suoi giudici naturali, i

professor! che dovevano insegnargli le nuove materie. Per

essere iscritti all'Universita a titolo di studente cosl dice

1'art. 114 della legge, conviene avere superato la prova

degli esami di ammissione che aprono 1'adito alia medesinia.

<ili esami di ammissione avranno luogo in publico innanzi

ad una commissione nominata annualmente dal Rettore del-

1'Universita, presieduta ciascuna da un professore della re-

lativa facolta e composta in parte di membri del corpo ac-
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cademico ed in parte di persone estranee a questo corpo.

Questo articolo, per quanto a noi consta, non e stato mai

rivocato da una legge
* e sarebbe curioso vedere quale sa-

rebbe 1'esito di un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro

il Rettore di un' University il quale si riflutasse di conce-

dere 1' iscrizione ad un giovane, perohe non ha dato I'esame

di ammissione conforme alia legge, oppure per parte dei

professori di una facoltk, i quali si lamentassero di non es-

sere intervenuti all'esame liceale.

Ma allora com'e che le cose oggi procedono tanto diver-

samente? La risposta, per quanto possa sembrare dura, la

diede Ton. Gallo, quan do scrisse quelle parole sulla trasfor-

mazione della legge Casati : Per una continua violazione

delle norme costituzionali piii elementari 2
. Con un tratto

di penna un ministro soppresse I'esame di ammissione all'Uni-

versita e decreto, che la licenza liceale, la quale legalmente

non dava diritto ad essere ammessi all'Universita, terrebbe

luogo di esame di ammissione. Cosl, banditi i giudici espres-

samente voluti dalla legge, si sostituirono i professori di grado
inferiore a quelli deirinsegnamento al quale aspirava il can-

didate. E la famosa commissione nominata dal ministro

per la licenza liceale? Anche a questo provvide un ministro.

Si levo per sempre il grattacapo di nominarla, stabilendo

che il collegio dei professori nel liceo costituirebbe la com-

missione. E la publicita voluta dalla legge negli esami di

ammissione ? e 1'intervento di persone estranee aH'Universita,

nonche al liceo? La legge, che tuttora esiste, vorrebbe queste

1 Nel Codice scolastico del dott BRUTO AMANTE, Raccoltd complete
de' testi di Leggi, Decreti etc., emanati dal 1869 al 1896, non si trova

traccia di una legge nella quale sia rivocato 1'articolo. II silenzio del-

1'autore peraltro cosl prodigo di commenti, sopra questo punto capi-

tale 6 per lo meno curioso.

' L'on. Gallo in una relazione al Re del 23 Agosto 1900 conferma

nel modo piu esplicito la nostra tesi dicendo: Le disposizioni chiare

e precise degli art. 223, 225 e 227 della legge del 13 Nov. 1859 non

furono mai abrogate, ne modificate da disposizioni di altre leggi : non

di meno vigono al presente, nelle scuole, norme diverse da quelle ed an-

che contraries Cfr. Boll. d'Istr. 6 Sett. 1900.
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guarentige di serieta e di equita, ma ai professor! del licei go-

vernativi ogni sindacato 6 incommodo e coloro, i quali sono

passati per lo forche caudine della licenza liceale, sanno che

prima condizione per superare I'esame si e, conoscere bene

1'umore, e mostrare di approvare le idee, i capricci e rna-

gari le opinioni politiche dell'esaminatore '. Si studia, non per

sapere, ma per contentare Tizio e Caio. L'esame invece di

essere una prova eguale del sapere di tutti quelli i quali souo

ammessi nella medesima Universita, ha di fatto un valore

reale che varia secondo le esigenze dei professori nelle sin-

gole sedi di esame. Nel tale liceo il professore di latino 6

esigente, mentre quello di greco ne sa appena tanto da in-

segnare sempre le medesime cose
; dunque si trascuri il greco

e si pensi solo al latino. In un altro liceo 6 il professore

di storia che si deve temere, perch6 sopraff& anche il pre-

side nello scrutinio finale, e cosl via dicendo, con quanto sea-

pito della serieta degli esami, non vi ha chi non veda. Ag-

giungasi che sapendo fin dall'anno innanzi chi sara 1'esami-

natore, i parenti hanno cura di procurarsi per tempo delle

raccomandazioni, di fare dei piccoli regali, e gli scolari

hanno I'irresistibile tentazione di osteggiare Tizio, perch6 6

severo alTesame, di sopraffare Sempronio, carattere debole,

affinche li faccia passare, di calunniare Caio, perch6 non

guarda in faccia a nessuno. Questi fatti sono innegabili, il

lamento 6 comune, e la colpa non e tutta dei poveri inse-

gnanti e neppure degli scolari, perch6 in fondo sono uomini :

la colpa 6 del sistema.

1 Abbiamo anche in questo consenziente Too. Gallo nella relazione

teste citata : Al criterio di giusta severitA,, cosl egli, s'e venuto man
mano, sostituendo quello dell' indulgenza ; al principio dell'autorita e

della reaponsabilita collegiale degli esaminatori e sottentrato quello '/.//-/

indipendenza di ciascun insegnante : e mancata agli scrutinii tinali la

pubblicita che nelle prove permetteva di vigilare e valutare 1'opera dei

maestri, come la diligenza degli alunmi.
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V.

Quaato sia degradante e punto educativo questo stato di

cose apparisce evidente
; eppure questo non e il massimo male-

dell'attuale sistema di esami.

II professore ufficiale nel liceo sa troppo bene che il suo>

giudizio 6 inappellabile (e quei bravi professori si fanno con-

segnare perfino le brutte copie degli esami scritti, per met-

tersi piii al sicuro), e sa che 1'esito degli esami nella sua ma-

teria, sara sempre tale quale il professore lo vuole, almeno

negli orali. Sia o no T insegnante capace d' insegnare, ogni

sindacato efficace dell'autorita centrale e difatto impossibile

od illusorio. Conosciamo un professore di latino in una dello

primarie citta del regno, il quale non molti anni fa, assegn6
ai suoi scolari 300 versi di Virgilio e due o tre odi di Ora-

zio come materia per 1'esame liceale e i discepoli, s' intende,

non fecero un rapporto ne al preside ne all'autorita cen-

trale, la quale pu6 in tutta coscienza negare il fatto. Ma non

insistiamo sopra questo punto ; perch6 crediamo difficile tro-

vare ehi non ne avesse da contare delle belle sopra questo

argomento. Solo ripetiamo : la colpa non 6 tanto degli inse-

gnanti, quanto del sistema. La legge positiva di tutte le na-

zioni civili proibisce ai giudici di sedere in tribunale in causa

propria: era riservata all' Italia 1' ignominia di costituire gli

insegnanti giudici in causa propria, senza testimoni e senza.

efficace ssindacato.

Ma voi sembrate ignorare, dira qui qualcheduno, i mezzi

dei quali dispone il potere centrale, per sindacare 1'educa-

zione impartita nei licei dello stato e piii specialmente gli

esami di licenza.

Vi e il consiglio superiore al quale tutti possono appel-

lare
;
vi sono gli ispettori centrali, cui la legge Casati affido

tra gli altri incarichi (e non son pochi) la cura di mantenere

fermo 1' indirizzo degli studi, di proporre al ministro le ono-

rificenze da accordarsi agli insegnanti e le censure e puni-
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aioni alle quali potesse dare luogo la loro condotta, di ispe-

uionare le scuole e via dicendo. Vi sono inoltre gli ispettori

straordinarii norainati dal rainistero, che si presentano senaa

previo avviso, per verificare 8e gli insegnanti fanno il loro

dovere. Almeno per qualche tempo, vi fu uua commissione

apposita incaricata di rivedere i corapiti degli esami liceadi

e di appurare 86 i punti furono dati con equita. Vi e la

guarentigia preziosa dei temi uguali per tutti, dati dal mi-

nistero e spediti in busta suggellata. Vi sono le relazioni

annuali che i presidi dei singoli licei spediscono al minister'o

ogni anno sui risultati degli esami di licenza. E poi vi e

sopratutto il Regio Provveditore, il quale si trova sul postb

e rappresenta l'autorit centrale.

. Tutto questo lo sappiamo e sappiamo anche quanto valga.

Ascoltisi quanto ne scrive, lion un avversario del govern^,

ifca 1'ex-ministro della pubblica istruzione, Ton. Gnllo nella

relazione premessa al disegno di legge sopra le ispezioni alle

scuole secondarie e normali : e notiamo di passaggio che qu<e-

Bto disegno e tra quelli che 1'attuale ministro, Ton. Nasi,

fece suoi arrivando al potere. Ecco le sue parole : Onorevoli

colleghi. Le nostre scuole secondarie e normali non hanno

un'efficace vigilanza. Noi non sappiamo, ne possiamo sapere

quail frutti esse diano e come si svolgano. Manca spesso al

minister il modo di procurarsi le informazioni piu somma-

rie. Questo difetto di notizie'e di informazioni, 6 causa qualche

volta di involontarie ingiustizie verso gli insegnanti. Mancti

agli insegnanti stessi il controllo continue, che li ecciti a

prtfficuo lavoro, alia emulazkme, alia emenda. In altri ter-

rtiirti maned, qaella azione direttrice ed emendatrice che e

tanto necessaria al miglioramento della scuola.
'

Una testimonianza cosl esplicita non pu6 lasciare il me-

nomo dubbio sopra il valore men che nullo dei mezzi ado-

perati dal potere centrale per rendere proficuo 1'insegna-

mento ufficiale, e per tutelare sia la digftJta degli insegnanti,

s?a il diritto dei gfdvani di subire un esame Imparziale.

Cfr. Iff. A-ntol., 16 tftt.
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Solo pud restare un dubbio. L'on. Gallo dopo avere rico-

nosciuto 1'esistenza di un tanto male, non ha forse provve-
duto col suo disegno di legge un mezzo sicuro per porvi ri-

medio?, Non siamo giudici competent! sulla bonta del prov-

vedimenti amministrativi contenuti nel disegno di legge: sono

molteplici e formano la parte principale della legge proposta

alle Camere. Quello che risulta manifesto si e, che si avra

un numero maggiore di ispettori, ma in sostanza il ministro

esercitera con mezzi nuovi gli espedienti vecchi condannati

dall'esperienza e perflno dall'on. Gallo. La questione capitale

non 6 di avere ispezioni piu regolari, piu frequenti, piu ef-

ficaci; la vera questione 6 di sindacare i risultati dell'in-

segnamento ufflciale chiamando a giudici deU'esame persone

estranee al corpo insegnante. Ora sull'argomento degli esami

troviamo solo tre parole in tutto il disegno di legge, all'ar-

ticolo 4. Gli ispettori, cosl 1'articolo : soprainteudono agli

eeami . E assurdo pretendere che 30 ispettori divisi per 10

regioni possano effettivamente sindacare gli esami orali, tranne

il caso di trovarsi simultaneamente in piu sedi di esame. E
se anche si affidasse agli ispettori o al ministro, come vuole

la legge, il mandate di nominare esaminatori indipendenti,

non interessati a fare figurare i loro discepoli, sarebbe ma-

terialmente impossibile trovare tanti esaminatori, quanti ce

ne vorrebbero, nei 425 licei e ginnasi regi e pareggiati, senza

contare i convitti nazionali, le scuole tecniche e le normali,

le quali fanno ascendere a 961 il numero degli istituti nei

quali si danno esami di licenza.

Conviene dunque cercare un rimedio diverse da quello

suggerito dall'on. Gallo nel disegno di legge sulle ispezioni

alle scuole secondarie e normali.

VI.

I mali dell' attuale sistema di esami vennero riassuuti

nelle parole da noi gia citate dell' on. Gallo: Manca agli

insegnanti il controllo continuo che li ecciti a proflcuo lavoro,
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alia eraulazione, alia emenda. Ebbeue il rimedio deve essere

appunto tale da ovviare a quest! mali.

II piu efficace ed il piu sicuro del rimedi sarebbe certu-

mente la liberta d' insegnamento ; completa, quanto al po-

tere di insegnare, limitata, quanto al sussidio governativo,

secondo i risultati didattici e sopratutto moral! ottenuti dagli

insegnanti.

Ma questo 6 un sogno, e noi 1'abbiamo gia detto, non

vogliarao perdere il tempo a difendere la causa della libera

concorrenza tra gl' insegnanti, vera fonte di proficuo lavoro,

di emulazione, di emenda. Le ragioni per le quali si com-

batte la liberta d' insegnamento, non sono ragioni didattiche,

sono pure e semplici ragioni politiche, alle quali scientemente

si sacriflca la causa della cultura in Italia. I nostri gover-

nanti sanno molto bene che la loro politica dovra cambiare,

per fare fronte al socialismo invadente
;
ma i tempi forse

non sono maturi e conviene perc!6 escogitare un rimedio non

men buono, un rimedio attuabile subito, che prepari tempi

migliori e, che metta un argine alia degradazione della gio-

ventii nel periodo degli esami, nonchfe alia fabbrica degli

spostati della quale si fa complice lo stato.

Un siffatto rimedio esiste senza ricorrere ai poteri legi-

slativi del Parlamento ed e il ritorno alia legge Casati.

Questa povera legge tanto malmenata, non ha avuto nep-

pur la sorte di essere messa alia prova nel suo prowedi-
mento piti importante, quello di esigere un esame di ammis-

sione all' universita secondo le varie facolta. Se 1'esperienza

facesse veramente vedere, che gli esami di ammissione non

rispondono allo scopo, allora, e non prima, sarSi giusto il

sopprimerli: ma finch6 non si e fatto un esperimento serio

della bonta di un sistema che in altre nazioni ed anche in

Italia in tempi andati ha fatto buona prova, e follia vagheg-

giare sistemi nuovi, e piu che follia, e un' ingiustizia con-

dannare la legge.

Si restituisca dunque alle facolta universitarie il diritto

concesso dalla legge organica di esaminare coloro i quali
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vogliono essere amraessi alle singole facolta. Le materie per
1'ammissione saranno cosi in parte comuni a tutti i candi-

dati ed in parte diverse secondo le facolt& alle quali i can-

didati aspirano. Tutti daranno nello stesso giorno 1'esaiue di

itaiiano e da tutti si potra esigere che raggiungano il mede-

simo grado d' istruzione nella lingua patria. Tutti daranno

parimente 1'esame di latino, ma non 6 punto necessario esi-

gere da un future ingegnere una conoscenza del latino pari

a quella che deve avere un avvocato o un letterato. II greco

sara necessario ai medici ed ai futuri professori, meno utile al

matematico : mentre la matematica sara parte della cultura

generale necessaria al laureando in lettere. Insomma si avra

un mezzo per stimolare a lavoro proficuo gl' insegnanti e

gli studenti nelle scuole secondarie e vi saranno degl' isti-

tuti con tendenze classiche ed altri con tendenze tecni-

che, secondo le particolari abilit^ degli insegnanti e le va-

rie attitudini dei discenti
;
una vera selezione naturale intesa

in buon senso, senza necessitare 1' intervento dello stato.

La legge Casati saviamente provvide che la licenza liceale

fosse un certificate di cultura generale, ma voile un esame

ben diverse per Fammissione all' universita. Si lasci dunque,
se si vuole, sussistere 1'esame liceale meglio sarebbe to-

glierlo
- - ma sia libero e valga solo a certificare quello che

intese il legislatore, cioe la cultura generale di coloro i quali

aspirano a certi uffici pubblici. Diciamo, sia libero, perche

il provvedimento della legge Casati fu viziato appunto col

rendere obbligatorii due esami per entrare all' universita.

Questo era un pretendere troppo e 1'errore fu di chi voile

rimediare a questo sconcio col sopprimere Tesame di ammis-

sione all' universita, invece di sopprimere o di rendere fa-

coltativo 1'esame liceale.

L'on. Nasi, il quale ha dichiarato alle Camere di volere

sopprimere le troppe licenze, di volere tornare all'antico, di

volere tener fermo per il rispetto e 1'esecuzione della legge,

ha un'ottima occasione di dare prova della sincerita dei suoi

propositi adottando il rimedio da noi suggerito. Si tratta ap-
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punto di una questions, la cui soluzione, per usare le parole

del ministro, dipt.>nde essenzialmente dal buon volcrt- del Go-

verno : e uou dubitiamo di far nostre quelle altre parole :

Molti servigi si possoao rendere al paese e molti abusi to-

^licre dal campo delia pubblica amministrazione col retto,

severo ed imparziale uso dei poteri che al Governo sono dalla

legge conferiti. Qualora poi il ministro volesse una con-

it i ma autorevole e punto sospetta della bonta del provve-
dimento della legge Casati, domandi all'on. Cortese, suo Sot-

tosegretario di Stato, che gli dica quello che accadeva in

Torino, quando Ton. Cortese era professore in quella uni-

versita. Finira, crediamo, di persuadersi che il provvedimento
^ non solo buono in astratto, ma veramente capace di dare

in pratica ottimi risultati.

Esiste in Torino il cosl detto Collegio delle Provincie, dal

iquale si assegnano circa 70 sussidi a giovani nativi delle an-

tiche provincie del Piemonte, affinch6 possano seguire i corsi

uuiversitari. Per godere della borsa i caudidati devono su-

bire un esame, che equivale ad un secondo esame liceale. Chi

ha vissuto in Torino ed ha avuto 1'occasione di trattare inti-

rnamente coi professori e cogli studenti di quella universita

puo formarsi un criterio esatto sul valore didattico degli inse-

gnanti nei vari licei del Piemonte. Per esempio, era cosa nota,

non molti anni fa, che gli alunni provenienti da un certo liceo,

erano mal preparati per la storia e correvano risehio dinanzi

ad una commissione imparziale ed indipendente, di essere pos-

posti agli alunni provenienti da altri licei piemontesi. Ora, di-

ciamo noi, se tutti gli alunni dei licei in Italia si presentas-

sero dinanzi a commission! universitarie per subire un iden-

tico esame, il ministero avrebbe un mezzo efficacissimo, per

conoscere senza tema di errare e senza aggravare il bilancio

nominando ispettori, il valore didattico dei singoli professori

di una data regione. Ogni anno il ministro potrebbe proce-

dere ad una sapiente eliminazione degli inetti, i Presidi dei

iicei, dove gli insegnanti non sono pari alia loro missione,

vcdrebbero spopolarsi le loro scuole e sarebbero i primi,

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1234. 28 7 novembre 1901.
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non a difendere i maestri incapaci, ma ad insistere perche

siano rimossi
;
ed i colleghi, lungi dall'essere tentati a fare

causa comune con coloro i quali sono colpiti dall'autorita cen-

trale, si metterebbero dalla parte del ministro pro tempore.

Si avrebbe insomnia quel controllo (ci si passi la parola)

continuo, efficace e proflcuo, che al giorno d'oggi e privi-

legio delle sole scuole private.

L'insegnante private ha un controllo continuo, uno stimolo

per insegnare non solo bene, ma meglio dell'insegnante uffi-

ciale, ed e la riuscita dei suoi alunni all'esame. Gli scolari

sanno che per loro 1'esame sar& piu difficile, il direttore del-

1'istituto private sa, che la riuscita degli alunni dipende dallo

svolgimento di tutto il programma e gli insegnanti sanno che

il loro pane od almeno il loro posto dipende dalla loro capa-

cita didattica. Qual meraviglia, se gli studi sono piu seri e

se pud dirsi con ogni verita che i programmi sono svolti pifc

fedelmente negli istituti privati che nei licei dello Stato?

Finalmente col ristabilire 1'esame di ammissione alle sin-

gole facolta universitarie, si rimedierebbe in parte ad un'in-

giustizia enorme, senza togliere allo Stato quell'ingerenza nel-

rinsegnamento private che vuole a torto si, ma ad ogni

costo mantenere.

Come stanno oggi le cose, 1'insegnante privato deve avere

i medesirni titoli per insegnare, dell'insegnante ufficiale, deve

seguire i corsi ufficiali nell'universita, deve sostenere i me-

desimi esami, seguire nell'insegnamento i programmi ufficiali,

sottomettersi ad ispezioni minute, ed a mille altre formalita.

Ha insomma oneri maggiori, controllo piu efficace, e ci6 non

ostante non ha alcuno dei diritti concessi all'insegnante uffi-

ciale. Lasciamo stare la questione dello stipendio e quella ancor

piu grave della pensione : limitiamoci solo agli esami. Qual

guarentigia ha il Governo, che 1'insegnante ufficiale e piti ca-

pace di esaminare i suoi e gli altrui alunni di qualsiasi inse-

gnante privato?

Non sono molti anni, alia vigilia degli esami di laurea, in

un crocchio di studenti universitari si discuteva sull'avvenire
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di ciascuno. Alcuni non nascondevano 1'ambizione di divrn

tare professori nelle universita
;

i piu dicevano di volere ser-

vire il Governo, altri erano in favore dell'insegnamento in

un istituto private. Uno di questi ultimi, voltosi agli altri,

disse: Siamo 36 laureandi, abbiamo seguiti gli stessi corsi,

e forse tutti conseguiranno la laurea con punti superiori ai

miei : raa pu6 accadere il contrario. Ebbene, perchfe dovr6 io

mandare i miei alunni di Ginnasio o di Liceo ad essere esa-

minati da loro? Perche deve il Goyerno fidarsi di loro piu

che di me? Se ho piii punti alia laurea e inaggiore capacita

didattica, dovrebbero i loro alunni venire da me, e non vice-

versa, i miei da loro. L'unica differenza che vedo, si e, che,

vivendo nella medesima citta e forse nella medesima strada,

1'insegnante ufficiale passa ogni mattina sotto una porta sopra

la quale vi e un blasone.

Una voce rispose: Perche questa e la legge . E 1'altro

pronto : Ma e giusta questa legge che ci condanna a farci

la concorrenza e poi non ci da diritti eguali?

Nessuno rispose e si verified proprio, che il difensore delle

scuole private fu Funico approvato con lode tra i 36 laureandi

ed ha dovuto subire, subisce ancora un'ingiustizia, alia quale

rimedio parziale, ma pur sempre accetto, sarebbe il vedere

i suoi discepoli giudicati, non da rivali, ma da giudici impar-

ziali e veramente indipendenti, quali sono i professori nelle

universita.
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X. L'agente delle infestazioni e intelligente. XI. E uno spirito diabotico.

XII. Illustrazione storica della predetta dotlrind. XIII. Se

zi^ne si possa spiegare coll' intervento d'un medio spiritico. XIV.

tlusione. Perche Iddio permette le infestazioni.

X. L'agente delle infestazioni e intelligente.

1. Discusse cosl brevemente le cause del fenomerio, vane

ed inette, che si odono tra il volgo, e talvolta tra le persone

colte, ma poco usate a studii severi, e dato un cenno alto

alto di verace spiegazione ;
facciamoci a stringere la que-

stione da presso, e determinare positivamente 1'origine e la

ragione del fenomeni, dandone una teorica rationale e cfl-

stiana.

Cominciamo col passare rapidamente in rassegna i princi-

pal! e caratteristici fatti che accadono nelle case infestate. Lo

scienziato leale vi scorge innanzi tutto dei fenomeni di sem-

plice locomozione o di altra azione puramente materiale : og-

getti che si spostano dal luogo, senza visibile impulso esterno,

e talvolta si muovono con impeto come lanciati furiosamente da

una mano sconosciuta e con direzione innaturale : sassaiuole

che bombardano; vasi, mobili, masserizie, vesti che volteggiano

per 1'aria, oggetti voluminosi che tutto da se impiccoliscono

per passare in una apertura piccola; terraglie, vasellame, bot-

tiglie che camminano, danzano, e spesso, non tocche, volano

in frantumi. Si danno pure fenomeni di singolare apparenza,

che sembrano non avere altro scopo che destare ammirazione,
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molestare, beffare, come le piogge di monete, i campanelli HO-

nanti ciascun da ae, o accordati talvolta molti insierae a pazzo

scampanlo, romori straordinarii, scoppi fragorosi, incendii,

fetori, scomparsa di oggetti e loro ritorno, ecc. E tutto questo

armegglo 6 muto, n6 sembra, a primo aspetto, dare indizio

della qualita dell'agente che ne e causa. Una causa reale

tuttavia, o pi ft cause devono esistere, non potendo senza loro

proprie cause esistere gli effetti.

Un'altra categoria di fatti ricsce piu facile ad interpretare,

quella cio6 in cui intervengono voci, fantasmi, scritture, che

abbastanza fanno sospettare la natura razionale dell'agente,

o al tutto la dimostrano : e mentre la dimostrano intelligente,

la rivelano altresl come dotata di forze superior! alle natural!

ed umane : i biglietti, per esempio, ai contadini di Carmagnola

con ordini sotto pena di morte
;

il cagnaccio mostruoso, che

due volte scalpita il battaglione di soldati, la belva incoro-

nata che appare alia novizia in Torino e annunzia la fine

della infestazione, le cifre improvvisamente a lei mostrate, il

cibo tramutatole su-l piatto, e 1'acqua insanguinata nel bic-

chiere, il trasportarla personalmente da un luogo all'altro

con rapido slancio, e il proporle laide scritture, e minacce

sottoscritte Lucifero ovvero II Segretario dell' inferno, le

oscene tresche rappresentate sotto gli occhi di lei
;
e in fine

le voci sensibili, le bestemmie, e le ingiurie contro essa stessa,

e contro 1'Arcivescovo Gastaldi e il suo segretario. Nell'ul-

timo esempio riferito, ciofe nella triennale infestazione a Ca-

stellana sul Barese, i fenomeni predetti, sia puramente ma-

teriali, sia mistidi segni intellettuali, quasi tutti si aft'acciano,

si alternano, si ripetono, in guisa da porgere, anche soli,

la piu compiuta idea delle infestazioni.

Egli e evidente che i fenomeni di questa secouda cate-

goria, ove appariscano nelle infestazioni, manifestano la na-

tura intelligente di quella causa che li produce. E con ci6

stesso 6 provata la natura spirituale di essa. L'autore adunque,
o gli autori di tali infestazioni sono spiriti. Non v'e dubbio

possibile, tranne per quei materialisti, che non potendo ne-
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gare il pensiero, lo attribuiscono alle cellule, al fosforo, ai

centri riflessi, insomma alia raateria, e cosi ammettono uua

materia pensante, o uno spirito materiale. Sono quest! i filo-

sofemi della metafisica trascendentale, aminannita in certe

scuole moderne, la quale a capello si confronta col fonda-

mento della logica hegeliana, che vuole 1' essere assoluto

e puro ed astratto risultare dall'unione dell'essere e del non

essere, della realt& e del nulla, e percio riuscire logicamente

compossibili i contradittorii e la verit dell'assurdo *. Ma chi

lascia volentieri cotali sublimity ai professori da manicomio,
e ritiene come contrapposti escludentisi a vicenda, il nulla

e 1'essere, 1'ideale e il reale, il flnito e rinfinito, la luce e

le tenebre, il semplice e il composto, ammettera ancora che

la materia e lo spirito non possono essere una medesima cosa,

ne mai attribuira, il pensiero alia materia. Ogni qual volta

un fenomeno mostri d'essere governato da un pensiero, da

un'idea, da una volonta, e chiaro che la causa di esso non pud
essere priva d' intelligenza ;

dov'e intelligenza, ivi e spirito

immateriale, o Dio, o angelo, o demonio. Vi potrebbe essere

un'anima umana attrice del fenomeno, ma solo per miracolo

di Dio, se si volesse attribuire 1'azione ad un'anima umana

separata dal corpo. Nelle infestazioni pertanto e superfluo in-

dagare se vi concorrano anime di defunti, ossia disincarnate

come si esprimono gli spiritisti, ma di ci6 diremo piu sotto.

Qui osserviamo che tutte o quasi tutte le infestazioni, an-

che quelle mute e prive di voci o di fenomeni intellettuali,

pure manifestano 1' ingerenza che hanno gli spiriti. Chiun-

que consideri a mente serena, per esempio rileggendo i casi

1 E incredibile la rabbia importuna con cui 1' Hegel ribadisce ed

applica questo suo concetto, un vero delirio distruggitore di ogni cono-

scenza di qualsiasi realta esteriore all'uomo pensante, di ogni logica,
di ogni filosofia. (Cf. GONZALEZ, Hist, de la philosophic, tr. de 1'espagn.

Parigi, 1891, to. IV, p. 46 e segg.); e pure tale concetto e una specie
di lemma, o verita supposta come base alle teorie degli spiritisti atei,

degl'ipnologi materialisti
;
e cio rende malagevole il confutare logica-

mente i loro paralogismi. fe difficile convincere i pazzi, appunto percbe
<ni ragionano.



INTK^TATK l.">!

da noi riferiti, 6 impossibilo che non vi scorga qualche indizio

or piu ora meno spiccato di direzione commune, di fine in-

tt'iixiou.-ile che guida il complesso de'fatti costituenti la infe-

staziono: ecco lospirito. Se i fattidell'infestazione procedessero

come azioni brute, alia guisa d' un bolide che cade dal cielo,

di una frana che seppellisce un convoglio di ferrovia, di un

temporale che allaga le campagne, sarebbe irragkmevole cer-

carvi 1' intervento di un agente estramondano. Ma un com-

plesso di fatti che collimano ad uno scopo, fa pensare alia

guida intelligente, che sola pu6 intendere quello scopo, e coor-

diriarvi i mezzi che adopera. Comunemente 1'intento 6 ostile

ed offensive, e appare assai chiaro che 1'agente infestante

mira a nuocere in qualche modo ad una data persona o a

piu persone.

Infatti il primo caso che noi citiamo, fu una guerra di

dodici giorni contro la quiete della famiglia Fumero e i suoi

averi ; e dicendo un osservatore che le bottiglie scoppiavano

pel fermentare del vino, ebbe subito la mentita del fatto, dalle

bottiglie vuote che sotto i suoi occhi scoppiarono al pari delle

piene. Certe vesti piovevano stazzonate dalle stanze superiori,

si cercava di riporle al loro luogo, ed ecco che tosto rica-

devano con maggior impeto. Vi era dunque una volonta na-

scosa che dominava e reggeva i fenomeni. Consimili ostilita

dell'agente appariscono nell' infestazione dei campunelli squil-

lanti, terminata col licenziare persoue di servizio: ma piu as-

sai nella sassaiuola vandalica, durata venti giorni contro il

carbonaio di Parigi con ferita al carbonaio stesso, e danni

per millecinquecento lire. Crudele si mostra 1'agente che in-

fierisce contro la povera serva di Pietroburgo, cui rincorre

colla scopa, e infradicia gittandole 1'acqua in capo e le vivande

cucinate in faccia; e piii crudele appare ai poveri contadini

di S. Michele d'Asti con gl' incendii, ed ai soldati francesi

spaventandoli orribilmente e calpestandoli in forma di mo-

struoso mastino.

6 impossibile in leggendo tali particolari non sentire inti-

mamente la differenza che passa tra le disgrazie prodotte da
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cause fisiche e, certamente inconscie e le opere delle infesta-

zioni; queste sono evidenteraente regelate dall'agente ignoto,

si, ma iroso e malefico, allo scopo di molestare, atterrire, dan-

neggiare gli uomini e tali uomini e in tale tempo. Gli atti,

ii concerto dei fatti, il modo, parlano alto e fanno fede del-

1'opera intenzionale, quanto le voci formali e le scritture

delle infestazioni da noi contemplate nella seconda catego-

ria. Ora 1'operare intenzionalmente non pu6 concepirsi senza

im operatore intelligente, che 6 quanto dire un puro spirito,

non potendo essere un uomo in carne ed ossa.

XI. L'agente infestante & uno spirito didbolico.

E che non sia un uomo risulta manifesto dall'esperienza

del non trovarsi mai n vedersi cotal uomo inteso all'opera
d' una vera infestazione, sebbene cento e mille volte sia si

mosso cielo e terra per iscoprirlo, adoperandovi quanti mezzi

sono a disposizione dei privati cittadini e dei pubblici uffi-

ciali di buon governo. Risulta altresi, e piii radicalmente

dal considerare 1'assoluta sproporzione dei fenomeni colle co-

nosciute forze umane. E superfluo il riandare per singolo i

casi da noi scelti come tipi delle varie specie di infestazioni.

Niuno si sentira il fegato di spiegare con forze naturali ed

umane lo scoppiare delle bottiglie del signor Fumero, tanto

le piene come le vuote, e il loro discendere agiatamente dai

loro palchi dello scaffale, per venirsi a rotolare e disfarsi in

polvere sul pavimento ;
e gli spostamenti e le ridde strane

degli oggetti inanimati e materiali e pesanti che vediamo

spesso frullare in tanfe infestazioni. I secchi, le legna, lagra-

nata, le vivande, le vesti che, come se fossero alati, balzano

in alto, piombano addosso alle persone, i sassi e i petroni che

tempestano una casa per venti notti, alcuni enormi e da

non potersi scagliare da braccio umano, altri assottigliati

e piallati ad imberciare una feritoia, accusano un agente

di forze superior! al piii valente atleta del mondo; senza
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con tare che 1' atleta 8arebbe pure stato veduto e colto sul

fatto, ci6 che non riuscl a tutti i segugi sguinzagliati .t

scoprire 1'ignoto malfattore supposto reo dell'infestazione. E

possibil mai, che un uomo riesca per tutto un mese a met-

ter fuoco giornalmente in quattro o cinque posti di abita-

zioni di ristretto villaggio, e ci6 sempre di giorno senza ro-

more, e non sorpreso n6 dai poliziotti, ne dagli abitanti che fu-

riosamente lo cercano dl e notte? Qual ciurraatore avrebbe

fabbricato il cagnaccio che fu scatenato a scalpitare ottocento

francesi? Non parliamo delle ultime infestazioni del mona-

stero di Torino, e della famiglia di Castellana : quivi 1' in-

festatore si palesa da se per ispirito infernale, prepotente

oltre ogni umana possibilita nelle sue villane azioni personal!

e ne' fenomeni che accompagnavano le sue relazioni cogl'in-

festati.

Concludiamo con sicurezza, che le infestazioni, come si

presentano ne' loro minuti particolari, non si possono in ve-

run modo attribuire alle forze di seraplici giocolieri : le energie

manifestantisi in esse dimostrano agenti incomparabilmente

piu possenti che i semplici uomini. Ora piu potente che 1'uomo

non e altri che lo spirito supremo del Creatore e quello degli

angeli suoi ministri fedeli, ovvero degli angeli riprovati da Dio,

cioe i demonii. Sarebbe ingiurioso alia divina Maesta il pro-

porre la questione se lo Spirito onnipotente, Iddio Ottimo

Massimo, intervenga colla sua opera immediata a produrre

le maraviglie innaturali, comunissime nelle infestazioni. Sa-

rebbero opere fuori o contro le leggi universal! del creato,

miracoli di chiassate ignobiii, di monellerie dispettose. Ri-

mane adunque unico partito, che lo spirito infestatore si

cerchi tra gli angeli e tra i demonii. E ancora una cotale

inchiesta e presto terminata e chiusa pei cristiani, i quali

dal Vecchio e dal Nuovo Testamento conoscono il costante

e necessario costume degli Spiriti celestiali. A questi le basse

e viK monellerie ripugnano assolutamente, come ripugnano
alia Maesta di Dio di cui sono degni ministri. Rimane adun-

qae dimostrato, che dei fenomeni communi presso a poco a
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tutte le infestazioni si debbono riconoscere autori gli spirit!

infernali.

Questa e altresi la opinione del volgo cristiano, dei dotti

teologi e dei filosofi che non apostatarono dalla fede catto-

lica. La Chiesa insegnante la professa negli esorcismi del

Rituale Romano, il quale, nelle formole per benedire 1'acqua

santa, formalmente chiede a Dio, che: 1'acqua santiftcata

abbia virtti a cacciare dalle case cristiane i demonii, tutto

vi resti puro, libero da ogni danno... Sventate le insidie del

nascoso nemico, e se vi e qualche cosa di nocivo alia sicu-

rezza o al riposo degli abitatori, ne sia cacciato coll'asper-

sione di quest'acqua.

E nella seguente orazione implora da Dio che dovunque
sia aspersa questa creatura di sale e di acqua, per la invo-

cazione del santo Nome di Dio, cessi ogni infestazione dello

spirito immondo e ogni terrore del velenoso serpente .

L' infestazione, a giudizio delia Chiesa, non e altro che

uno dei cento casi, un po' piu vistoso e solenne, delle ma-

lefiche ingerenze del demonio, contro le quali milita la pre-

ghiera imposta, da Leone XIII, ai sacerdoti e da recitarsi

dopo ciascuna Messa celebrata. Essa e diretta all'arcangelo

S. Michele, affinche egli ricacci nell' inferno Satana e gli

altri spiriti maligni, i quali a perdizione delle anime si ag-

girano nel mondo .

Notino i semplici fedeli, che una preghiera, dal Sommo
Pontefice imposta a tutti i sacerdoti e con essi aU'universa-

lita dei cristiani, costituisce un argomento teologico assoluto

in favore della dottrina che essa involge : La guida- del pre-

gare e pure guida del credere
,
osserva S. Agostino. E percid

in pratica, dandosi il caso di dubbie o di certe infestazioni,

si persuadano gl' inquilini delle case infestate, che con piii

frutto essi ricorrerebbero a tali preghiere, e alle aspersioni

di acqua benedetta, che non affidandosi ai poliziotti, assolu-

tamente impotent!, come sono impotenti, anzi perniciose le

cure dei medici cui si affidano degli ossessi. I sacerdoti poi

pregati di aiuto spirituale dai fedeli infestati, dovrebbero tal-
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volta porgersi piu facili ad esaminare i fatti a norma del

Rituale
;

e provata 1' infestazione, potrebbero molto van-

taggiosamente valersi delle preghiere ed esorcismi del Ri-

tuale (Ordo ad faciendam aquam benedictam), e benedire

un bel vaso di acqua nelle case infestate, e poi con essa

aspergere le stanze e lasciare raccomandato agli inquilini di

valersi di essa con viva fede. Nfe sarebbe punto fuori di luogo,

se essi in cotta e stola violacea, vi aggiungessero 1' Exorcismus

in Satanani et angelos apostaticos iussu Leonis XIII edttv.s,

impresso dalla Tipografla Vaticana.

Ed ora soggiungiamo qualche illustrazione alia soluzione

del problema da noi data delle Case infestate.

XII. Illustrazione storica della predetta dottrina.

Quando noi affermiamo non altro poter essere 1'agente

infestatore che uno o piii spiriti infernali, non ci appoggiarao

solo al raziocinio scientific che a tale conclusione ci con-

dusse; ma anche all'autorita del genere umano universale

e di tutti i tempi. Le piii famose civilta del mondo antico, di

quel mondo che ci Iasci6 libri, sculture, iscrizioni, gerogli-

fici, cunciformi, in genere, monumenti parlanti, ha sempre
riconosciuto esseri di natura superiore all'uomo, come inter-

posti tra la specie umana e la divinita suprema o le divinita

superior!, felici e perfette. Quanto al concetto che ne forma-

vano i popoli, guidati dai poeti, dai sacerdoti, dai tesmofori,

si pud dire che le variazioni piu corauni furono due: altri

onoravano questi semidei coll'adorazione e col culto idolatrico;

altri col commercio suporstizioso tentarono ed ottennero la

divinazione e simili effetti superior! alle forze umane. Ido-

latria e magia, ecco le due variazioni spesso intrecciate a

vicenda, e piu communi della rivelazione primitiva intorno

alia esistenza di Dio, e degli angeli ministri di Dio.

Spesso le passioni umane soffiarono in questi element! di

corruzione religiosa, e le idolatrie e le magie servirono al-
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1'ambizione del potenti, a formare apoteosi di riputati mo-
narchi ed eroi, spesso 1'avarizia del ministri del culto in

iuventare riti e culti proficui ai ministri
; spesso I'entusiasmo

sensuale dei poeti vi aggiunse teogonie e avventure divine,

laide ,il possibile, e quindi i sacerdoti vi adattarono corri-

spondenti riti voluttuosi. Le quali invenzioni peggio che mai

travisarono la fondamentale verit& di un Dio unico servito

da iutelligenze angeliche. Tutto cio si avvera nelle paganie

dell'Oriente, dell'Ellenismo, del mondo Latino. Nelle etasus-

seguenti niun paganesimo si scoperse, sostanzialmente dif-

forme dai precedent!. Ai giorni nostri si riscontra la stessis-

sima condizione nei popoli idolatri, presso i quali faticano

i nostri missionarii.

Ed 6 degnissimo d'osservazione che tanto il volgo come i

sapienti su questo particolare erano pienamente concordi. Pita-

gora, Socrate, Platone, Aristotile, sebbene arrivassero a sublime

quasi cristiano concetto della Divinit& suprema, pure non esi-

tavano ad esprimersi tavolta nella stessa maniera che i loro

concittadini popolani, chiamando daimones (genii) e talvolta

theoi (dei) quelle intelligenze sussistenti in grado superiore al-

1'umano. Platone li chiama (nel Timeo) Beol 6paioi xal Yvv7jtol,

dei visibili e generati, prodotti cio6 dal Dio supremo, il quale

anche li governa, come poi dice nel Convito ossia dell'Amore.

Li suppone distinti in piii categoric, secondo che hanno piu

del divino e meno dell'etereo. Giamblico, grande filosofo neo-

platonico, settecento anni dopo Platone contava tra questi che

chiameremmo quasi cori di deit& minori, dei, angeli, arcan-

geli, demoni, arconti, anime. Proclo, celebre neoplatonico esso

pure, posteriore a Giamblico, esagerd peggio ancora la mol-

titudine di cotali dei. Tutto e pieno di dei insegn6 esso

nelle sue Istituzioni teologiche *. Tutti traviamenti fantastici:

ma che mostrano regnante nel mondo filosofante, sebbene

assai stravolto, il domma primitivo di Dio uno e creatore degli

angeli, ministri tra Dio e Tuomo.

1 Cf. PROCLUS, Institutio theol. ed. greca e latina nel vol. di Plotino,

Porfirio, Proclo, Prisciano. Parigi, Didot 1855, . CXLV, pag. XCVIII.
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Non manc6 neppure tra i pagani 1'idea degli angeli caduti

e dannati. Anzi non vi e popolo pagano antico o moderno,

che non conosca 1'azione diabolica. Risalendo dai pagani

odierni della Cina, dell'India, di tutti i paganesimi descritti

dai viaggiatori del nostro tempo, sino alle piu antiche eta di

<-ui si abbia memoria scritta, 1'idea dei demonii e oltremodo

comraunissima, conosciuta dai volgo, e praticaraente confes-

i nel culto e nelle pratiche private, massime nella teurgia,

rituale, epiu peggio nella goetia che eralamagia nera, lamagla

maleflca. Ne fu ignota ai dotti de' paesi gentileschi, egiziani,

persiani, arabi, indiani, cinesi. Nel mondo romano e greco

tale pneuraatologia regnava solennemente nella tre volte se-

colare scuola neoplatonica, e rimontava cogli stoici e con altri

filosofi a Zenone, a Crisippo, a Platone. La vista di certi feno-

ineni della magia e 1'esperienza delle azioni prestigiose otte-

nute chiarirono i filosofi sinceri della malvagita di certi genii

o deraoni, e perd distinsero i demoni in agatodemoni e caco-

demoui, cioe in genii buoni e genii raavalgi. Di che vegga
chi vuole il Bizouard nell'erudito suo capitolo sulla goetia

o magia malefica, e in quello sulle opinioni dei filosofi intorno

agli spiriti
2

.

Dobbiamo concludere che la dottrina degli spiriti, altri

buoni altri cattivi, e universale nel genere umano, e tra mille

oscillazioni accidentali si conserve una sostanzialmente sopra

trepuuti: 1 sono nature superior! all' uomo: 2 dipendono da

Dio, nel loro commercio cogli uomini : 3 altre sono buone e

benefiche, altre sono male e malefiche. La religione poi da Dio

rivelata confess6 quesii dommi rivelati dall'apparizione della

sacra Genesi sino a Leone XIII.

Vediamo ora se la atoria ci dia qualche lume a ricono-

scere la condizione morale degli spiriti infestatori
;
e ci6 per

iatabilire quali spiriti, se i buoni o i malvagi, vi prendano

parte attiva. Per verita la storia non sembra ripugnare,

come non ripugna la ragione, ad ammettere che gli spiriti

*
BIZOUARD, Dot Rapports de I'homme avec le D6mon. Parigi, 1863,

to. I, pp. 112-162.
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buoni sieno esecutori di giuste vendette contro agli oltrag-

giatori della maesta divina. Ma anche in questo la ragione

esige e la storia conferma che il contegno del vendicatori

debba essere degno di una giustizia celeste. Ne abbiamo degli

esempii nella Bibbia, e quando altro non fosse, basterebbe il

celebre castigo di Eliodoro, per mano angelica percosso a

morte nel tempio di Gerusalemme, che egli era venuto a spo-

gliare. Ma tutte le circostanze del fatto parlano della potenza

e gloria divina, e lasciano negli spettatori, anzi nei poster!

di tutti i secoli, un insegnamento tremendo e salutare. II va-

loroso pittore Francesco Solimene lo ritrasse ampiamente in

uno dei piu splendidi templi d'ltalia, il Gesii Nuovo di Napoli r

e lo ritrasse con viva intelligenza del testo biblico. Basterebbe

dare un'occhiata a questa sublime composizione, per capire

che 1'opera del sovrumano giustiziere punto non disdice a un

angelo del cielo, e fa desiderare che quell'angelo torni in

terra a' tempi nostri.

Laddove mille miglia sono diverse le opere degli spiriti

infestatori delle case. Anche supponendo che tutte le infesta-

zioni fossero per castigo di colpe umane, mai non si saprebbe

la ragione cristiana immaginare gli spiriti angelici impacciati

in quelle stravaganze che noi vi scorgemmo, in quelle im-

prese da piazzaiuolo, in quei capricciosi fenomeni che nulla

mostrano di onesto, o di ragionevole non che di dignitoso e

di santo. Dove che I'esemplare castigo di Eliodoro, riuscl a

vantaggio di lui e del popolo di Gerusalemme.

Non ci da 1'animo di ripassare in rassegna anche solo i

pochi fatti da noi registrati per saggio d'infestazione: le bot-

tiglie scoppianti e ruzzolanti nella cantina del signer Fumero,

e le ridde dei suoi mobili, il vasellame frantumato a Munch-

hoff, i campanelli irrefrenabili, il bombardamento del carbo-

naio Lerible, le minestre gittate in viso alia serva a Pietro-

burgo, il cagnaccio che turba il sonno ad ottocento soldati, e

yia via di questo passo, senza contare le puerilita, le men-

zogne delle infestazioni ultime dovute agli spiriti che si sot-

toscrivevano Segretario dell'inferno, o Francesco Netti dia-
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/>////<, alle loro lettere e figure oscene, e certe altre che noi

nel racconto, per decoro, dissimulammo. fe impossibile ve-

il- ! in questa robaccia la mauo angelica, forza e metterla

a conto del diavolo. A Satana ed ai suoi maledetti spirit! co-

testo conviene. Gesu Cristo lo ha qualificato e bollato in per-

petuo come crud^le, come menzognero, e piii spesso col titolo

di spirito immondo. Le storie della Chiesa e dei Santi, non

meno ohe le storie del paganesimo, delle magle, delle osses-

sioni, conferraano le mille volte questi distintivi degli spiriti

infernali, e il loro costume di abbassarsi a tutte le vilta, a

tutte le sozzure, pur di nuocere agli uomini. E d'uopo adunque

negare agli augeli buoni 1'intervento nelle vilta e sozzure

delle infestazioni e riferirle con ogni sicurezza agli angeli

maledetti da Dio e nemici deU'umana natura, e col loro inter-

vento spiegare tutti i prestigi, tutti i fenomeni innaturali delle

infestazioni.

XIII. Se I'infestazione si possa spiegare coll'intervento

d'un medio spiritico.

Dopo le quali cose discusse e intese torna opportune e

facile esaminare e giudicare la spiegazione naturalista, che

delle infestazioni pretendono dare gli spiritisti. Essi fanno

facile la cosa, dicendo : Basta a produrre i fenomeni della

infestazione la presenza di u-n semplice medio spiritico. E

perche nel piii de' casi questo medio non si scorge, essi vie

piu facilitano 1' impresa, dicendo che di medii ve ne pu6 essere

alcuno sconosciuto a tutti e non punto sospettato tale da ve-

runo, e di piii esso pu6 causare i fenomeni senza sapere egli

stesso di essere dotato di faeoltA, medianica, e senza avere

la minima volonti di nuocere a chicchessia.

E difficile confutare brevemente e chiaramente una ipo-

tesi che si fonda sopra un fatto, che pud dimorare nascoso

a tutti, e di cui pero niuno pu6 dire se sia vero o falso. E
percid noi yediamo che gli spiritisti abboccano ghiottamente
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tutte le infestazioni, e affermando (senza poterlo dimostrare)

che esse sono opera degli spirit! chiamati all'opera da un

medio, credono di poterne raccogliere una prova dell'esistenza

dei loro spiriti (anirae di defunti), della realta del costoro

commercio cogli uomini, e della potenza dell'azione media-

nica che serve a cimentare un tale coramercio. Una tale in-

tenzione appare nella relazione della infestazione contro la

bottiglieria del signer Fumero, da cui noi togliemmo il prirao

nostro esempio d' infestazione. In essa il relatore, dottor Silva

spiritista, va cercando col fuscellino se una donna o un fan-

ciullo in difetto d'altri non siano per avventura i medii, medii

cioe inconscii, o subconscienti, sebbene e evidente che co-

storo nulla pensavano di essere gli efficaci agenti della tre-

genda e a produrre quel disastro Tuna al marito, 1'altro al

padrone. Anche il poliziotto intervenuto qul, come quello di

Parigi, mostrano disospettare come occulti agenti della infesta-

zione coloro che se ne dicevano vittime. Similmente 1'arcispi-

ritista Cesare Baudi di Vesme, nelTultimo quaderno della sua

spiritica Rivista, portando tre o quattro casi recentissimi di

infestazioni, analoghe a quella del Fumero a Torino e del Le-

rible di Parigi, aguzza i suoi ferruzzi contro una innocua

governante che per nulla si sognava di essere media, e molto

meno di essere causa di quel fatto sciagurato
1

. E dunque una

teoria puramente affermata e per nulla provata, neppure
come probabile.

Ma veniamo a giudicarla in se stessa, per quanto e pos-

sibile. Se dovessimo trattarne dinanzi ad un'assemblea di

scienziati, osserveremmo innanzi tutto che la infestazione non

pud essere causata da un medio, perche quelli che in ispi-

riteria godono 1'onore di medii, spesso non sono altro che

semplici mestieranti, a cui si ricorre come a gente pratica

di consultare gli spiriti ;
arnesi inutili e certo non necessarii >

perche infinite communicazioni si ottengono senza 1'influenza

del medio, come ne conviene lo stesso Kardec, che ha stam-

1 Revue des fitudes psychiques, etc. Directeur C. DE VESME. Numero
di agosto-sett.-ottobre. Parigi, 1901, pag. 315-320.
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pato centinaia e centiuaia di pagine sui medii, e noi lo di-

mostrammo altra volta, e 1'esperienza cotidiana lo comprova.

I medii sono adunque spesso un ornaraento per abbellire le

sperienze spiritiche : e quest! cotali medii nulla operano

nolle adunaiize, ne potrebbero nulla operare quanto alle in-

festazioni.

Ma conveniamo tuttavia di buon grado della verita che

c' insegnano concordi il Kardec e il Baudi di Vesme, anta-

gonist.-i suo, che talvolta i medii parlauo lingue ignorate e

veggono casi lontanissimi, e danno siinili indizii, che sono

appunto quelli che il Rituale romano assegna per giudicare

la verita delle ossessioni. In questi casi il medio e realmente

ispirato, come si esprime il Vesme, invasato come pensiamo
noi. E in tal caso niente ripugna che il demonio ossessore

contribuisca al tafferuglio di oggetti esterni, come avviene

spesso nelle iufestazioni. Appunto questo influsso del demonio

e la vera spiegazione delle infestazioni, che noi demmo sopra.

Ma non e piii la ipotesi spiritica, si bene la ipotesi cristiana.

Gli spiritisti nou conoscono spiriti propriameute tali, come

gli angeli e i deraonii, si solo anime umane disincarnate.

Perci6 volgiamo ora la parola agli spiritisti, con grunde

compassione ai loro errori, sapendo alia prova, che molti di

loro sono stati tranellati alle pratiche spiritiche con astutis-

simi inganni, e non di rado caddero nel laccio in buona fede.

E alle risposte or ora date aggiungiamo, che essi stessi colle

loro dottrine intorno agli spiriti, ridotti a semplici anime

disincamate veugouo a dimostrare che i medii spiritici nulla

possono operare nelle infestazioni. E evidente che i fenomeni

d' infestazione non potrebbe produrli colla sola sua presenza

un'anima incarnata, cioe un uomo vivente in carne ed os>.-i.

Or come potra produrli un'anima disincarnata, cioe separata

dal corpo ? E se lo spirito (1'anima evocata) non puo nulla,

che gioveri la volonta del medio, provocandolo a operare?
Non solo 3. Tommaso dimostra la assoluta impotenza del-

1'anima informante il corpo vivente ad operare all'esterno,

ma anche la universale esperienza e il buon senso ce lo con-

Serie XVUI, vol. IV, fate. 1234. 29 8 nwembre 1901.
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fermano. Pero anche gli spiritist! devono convenire cheranimu

privata del corpo potr& anche raeno, perch6 priva del natu-

rale suo organismo necessario alia azione esterna.

Di piii, osservino gli spiritisti di buona fede, che nei rac-

conti da noi recati d' infestazione, non e possibile assegnare

qual posto vi possa avere un medio spiritico che conscio o

incouscio venga a produrre i fenomeni. E lo stesso avviene

nelle cento altre narrazioni, che essi trovano nelle loro Ri-

viste, che di tali fatti fanno incetta. E se anche in alcuni casi

fosse possibile 1'intervento d'un medio, gli spiritisti debbono

sapere che i loro medii, quando sono stati in opera per un

breve tempo, subito si chiainano spossati e impotenti a pro-

seguire nel loro penoso servizio, e debbono smettere : nelle

infestazioni dovrebbero durare le ore e talvolta le settimane

e i mesi. Gli spiritisti tutti, meglio che noi, debbono inten-

dere Tassurdo di supporre i loro medii capaci di ottenere

nelle infestazioni cio che loro e al tutto impossibile nelle

tornate spiritiche.

Osservino infine gli spiritisti che 1'azione medianica, come

la definisce il loro patriarca e legislatore in Europa, Allan

Kardec, si riduce a questo, che il medio fonde il suo fluido

proprio col fluido accumulate dallo spirito che interviene nelle

scene spiritiche, e questa mistura di due fluidi, uno de' quali 6

animale, animalizza gli oggetti esterni, e li rende docili alia

volont& dello spirito, e raobili quanto occorre alle locomozioni

stravaganti, comunissime nelle tornate spiritiche *. I profani

come noi rideranno della teoria spiritista, come d'una fola delle

mille ed una notte, ma gli spiritisti vi giurano come sopra un

domma fondamentale della loro chiesa. Ed ora ci dicano essi, se

tale essendo il lavoro del medio, puo intendersi che un uomo

qualsiasi, che forse neppure sa di essere dotato di qualita me-

dianiche, arrivando in una casa, possa essere 1' iniziatore del

diavoleto di grossi petroni e cocci e altro lanciati per venti

notti contro la casetta del carbonaio Lerible ? Come accade

che egli, forse solo subconsciente, animalizzj e vivifichi quelle
1 ALLAN KARDEC, Livres des Mediums, ed. cit. p. 77 e segg.
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centinaia di proiettili, ne prepari alcune centinaia piallan-

doli per farli entrare in una fcritoia? Tutto ci6 senza che

nessuno lo scopra, medio o non inedio, quale autore del

fatto? Mentre veglia un reggimento di guardie postate intorno

e una muta di cani in agguato? lo vedo che hi sopra citata

Revue des e'tudes psychiques del conte Cesare Baudi di Vesme,
nell' ultimo quaderno, porta quattro recentissime Infesta-

zioni, una di Chalon-sur-Marne in Fraucia, 1'altra aFirenze,

la terza a S. Remo in Liguria, la quarta a Laeken presso

Bruxelles
;
e la Redazione arcispiritica inserisce questa nota :

Pensate adunque se 6 possibile di far piovere dalla mattina

sino alia sera, dalla sera sino al mattino una grandine di

pietre sopra una casa isolata (era anche il caso del Lerible,

il carbonate di Parigi), senza che si possa scoprire il col-

pevole se questi fossero uomini! E lo spiritista annotatore

che trova assurda questa supposizione, suppone poi che una

governante potesse essere una media e causa della infesta-

zione. Ci6 6 piu assurdo ancora. Era dunque essa che vivificava

col suo fluido un monte di pietre perche lo spirito le potesse

scagliare !

Lo stesso raziocinio si ripeta sopra tutte le infestazioni.

Come si animalizzavano i campaiielli d'un'intera contrada,

perch& uno spirito li facesse squillare ? Qua! medio creava e

auimalizzava il feroce cane che furiosamente scalpitd un bat-

taglione di soldati? Chi mai col suo fluido animalizzava la

legna, il secchio d'acqua, le minestre, perch6 uno spirito po-

tesse rovesciarle addosso ad una povera servetta ! Insomma

chi non voglia bevere grosso su questi assurdi miracoli natu-

rali, si contenti di attribuirli a spiriti, veri spiriti, superiori di

forze agli uomini, e sari uomo ragionevole, se no restera spi-

ritista cieco, volontariamente cieco : tanto piu che se anche

il supposto medio, conscio o inconscio dell'opera sua potesse

dare (ci6 che non e) alcuna apparenza di spiegazione dei fe-

nomeni di locomozione delle infestazioni, resterebbero poi

sempre varii altri srariatissimi fenomeni a cui il medio non

puo nulla col suo influsso medianico, come apparira mani-
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festo specialmentc nelle due o tre ultime infestazioni da noi

riferite. Si rileggano senza giudizio preoccupato, e la cosa

brillera di lucidissima evideuza.

XIV. Conclusions.

Perchd Iddio permette le infestazioni.

Concludiamo adunque, poiche e tempo, la trattazione no-

stra con soddisfare ad una dimanda che forse pullula in mente

a qualche lettore, e potrebbe essere cosi espressa. Se la

sola vera causa delle infestazioni e 1'opera del nemico di

Dio, o perch6 Iddio la permette?

La risposta non sarebbe facile, se si dovesse rispondere

di ciascheduna infestazione in particolare, perche noi igno-

riamo i profondi ed arcani e divini consigli, onde Iddio regge

e governa ogni singola sua disposizione. Ma se si chiedesse

solo qualche congettura fondata sulle ragioni generali onde

Iddio governa 1'universa creatura umana, noi non andremmo

forse lungi dal vero supponendo che in tali permissioni di

Dio, si celi un mistero di giustizia inflnita, ordinato a pu-

nire nascosi misteri di empieta, di crudelta, di avarizia, di

lussuria che sfuggono alia impotenza delle giustizie umane;
e forse in questi castighi stessi e una benevola provvidenza

per richiamare a pentimento il colpevole. Crediamo che co-

loro che per loro .ufficio, o per loro speciali studii, seruta-

rono gli abissi delle umane depravazioni, ci daranno ra-

gione. Certamente cosi puo accadere qualche volta.

Con tutto ci6 noi ci sentiamo persuasi che piu frequen-

temente nelle infestazioni risplenda una provvidenza bene-

fica della divina misericordia verso il popolo cristiano. Iddio

vede la umana creatura, specialmente nel nostro secolo, troppo

spesso affogare la fiamma divina della religione, flno a rin-

negare la naturale guida della ragione. Vegetano in seno

alle moltitudini uomini per cui tutto il mondo e nel pane,

negli agi, nei piaceri ;
Iddio scorge perfino la flamma natu-
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rale della ragione abbuiarsi in un inondo effimero e vilissimo

e momentaneo, quasi come se aitro mondo piu degno del-

1'uomo non fosse mai stato offorto e proinesso. E il Padre

celeste fa udire a quando a quando gli echi del mondo ce-

lestiale ed eterno : sua parola dal cielo e spesso il miracolo,

tanto moltiplicato ne' giorni nostri : sono avvisi del cielo

i fatti preternatural!, 1' ossessione individuale delle persone,

e la quasi ossessione collettiva delle infestazioni. Con tali

segni straordinarii il Signore buono richiama gli indifferenti

a pensieri di quel mondo degli spiriti immortali, che ci si

aprira dinanzi coll'aprirsi la tomba. E questo santissimo bene

egli ricava dalla stessa malvagita delle opere diaboliche. Nel

tempo stesso egli predica ai popoli la santita della sua Chiesa,

la quale nel Nome di lui sopravvince il potere deU'inferno

collr sue preghiere rituali.

Ecco, secondo noi, 1'intendimento divino che bene possiamo

supporre si proponga la sapienza infinita nel permettere le

infestazioni.
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i.

LA NUOVA EDIZIONE DEL CONCILIUM TRWENTINUM

PER CURA BELLA SOCIETA GOERRESIANA l
.

Potra recare meraviglia che dopo il Sarpi ed il Pallavicino nes-

suno siasi accinto all'cpera di dare una storia propriamente detta

del Concilio di Trento. L'Hefele, il rinomato storico de' Concilii, di-

chiard che non poteva metter mano a quello di Trento, non essendo

ancora pubblicati gli atti del Massarelli, segretario generale del Con-

cilio. Leopoldo Ranke aflermo il medesimo con 1'aggiunta, un po' ma-

liziosa ma pur vera pel suo tempo, che quelli che vorrebbero pub-
blicare la collexione intera dei documenti tridentini non possono?

e quelli che potrebbero non vogliono.

Era infatti difficile la condizione delle cose, prima che dal senno

e dalla liberalita del S. Padre Leone XIII fossero aperti a tutti i

tesori dell'archivio segreto vaticano. Lo stesso Pallavicino non potd

consultarne i documenti, se non con certe restrizioni e sottomettendo

ad una censura i suoi appunti prima di pubblicarli. E par bene che

le medesime restrizioni si avessero anche pel Raynald e per gli altri

continuatori del Baronio. Neppure negli ultimi nostri tempi, sotta

Pio IX, era concesso di esaminare nelFarchivio le cose spettanti

al Concilio e si sa che il medesimo Pontefice aveva severamente

proibito al Theiner di pubblicare i documenti da lui raccolti, ci6

che questi nondimeno ha fatto ad onta del divieto.

Ed e qui da notare che questa severita non sorse se non piu

tardi. Appena cominciato il Concilio, s'era divisato altrimenti, ed il

1 Concilium Tridentinum. Diariorumt Actorum, Epistularutn, Tractatuum

Nora Co1lectio. Edidit SOCJKTAS GOEKRESIANA promovendis inter germanos
catholicos litterarum studiis. Tomus Primus: Diariorutn Para Prima: Herculis

Sereroli Commentarius, Angeli Massarelli Diaria I-IV. Collegit, edidit illu-

etravit SEBASTIANUS MERKLE. Cum Tabula phototypica civitati? Tridentinae

saec. XV). Friburgi Brisg., Herder, 1901, 4, CXXXII-932 p. Fr. 75; ri-

legato fr. 83.
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rani. Cervino, fin dal noverabre 1548, avvertiva il segretario An-

gelo Massarelli di preparare insiemo con 1'edizione a stampa do' de-

creti anche quella degli atti, perche fosse noto a tutti I'ordine ctte

s't tenuto et la diligentm che s'e usata a discutere et disputare le

ntatwie. Forse la difficolta maggiore, che di natura sua incontrava

la preparazione del manoscritto, irapedl che quel consiglio si po-

nesse subito in esecuzione
;
ma e un fatto che il Massarelli, chiuso

il Tridentino nel 1563, si pose di gran lena a stenderne per la

stampa tutti gli atti, tanto che il Manuzio nella sua edizione de' de-

creti pot& annunziarli come di imminente pubblicazione ed i vo-

lumi manoscritti dell'archivio vaticano, destinati a tal fine, por-

tano fin da qael tempo in fronte la scritta Imprimenda. Forse

nuovi iinpedimenti si frapposero per 1'attitudine di coloro che pre-

ferivano maledire i Papi e la Chiesa, anzichd conoscere la verita.

Gia durante il Concilio gli eretici erano stati solid farsi beffe di

ogni cosa che lo riguardasse, e forse non si voleva dare loro in

mano nuova materia di accuse. Comunque sia, trascorrendo intanto

gli anni e morti coloro che stavano per la pubblicazione, come Mar-

cello II, Pio IV, parecchi cardinali e lo stesso Massarelli, non deve

far meraviglia che 1'ardore per T impresa s'andasse estinguendo e che

tutte le carte conciliari non si considerassero piu, se non come parte

di que' documenti segreti, che secondo la consuetudine di tutti i Go-

verni di allora si custodivano gelosissimamente, come carte di Stato,

continuando poi quest'uso, si pud dire, fino alle eta piu recenti. II

Pallavicino per6 di questa impossibility, di consultare gli atti re-

cava una ragione, alia quale difficilmente egli stesso avra prestato

piena fede, ciod la loro mole smisurata, altrettanto incomoda a

stamparsi ed a leggersi, qucutito non necessaria a sapersi
J

.

Piu tardi le cagioni, che di quel decreto si diedero, divennero

accuse formali. Nel principle del secolo scorso un autore scriveva :

Quand je vois I'affectation de la co-ur romaine d cacher ces actes

avec tant de soin et pendant un temps aussi long, je ne puis m'em-

pecher decroire que, si elle n'a pas voulu qu'on les conn&t, c'eat

qu'elle a pu les tronrer trop vrais, trop exacts, trop fideles et par
eela mcme trop opposes a ses inUrets *. E cosl press'a poco altri

giudicavano.

Da qualehe storiella che conoscevasi, da qualche aneddoto pic-

cante, da qualche difetto o debolezza, naturale a trovarsi in ogni

accolta di uomini, deducevasi che gli atti del Concilio ne fossero

1

Prolegom. p. XV.
* Ib. p. LXXXII, n. 2.
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addirittura ripieni, e che per questo si occultassero. Eppure non vi

ha nulla di cid, osserva il prof. Merkle, e se tali critici, invece di

calunniare e di mordere si fossero messi al lavoro, consultando

anche solo gli innumerevoli documenti del Tridentino che si conser-

vano nelle pubbliche biblioteehc fuori del Vaticano, si sarebbero-

accorti quanto corressero lontani dal vero *.

Oggi il Vaticano stesso e aperto, ogni cosa sta sotto gli occhi

di tutti, e contrariarnente alia sentenza del Ranke, oggi, chi vuole

scrivere la storia del Tridentino, pud; e gli scienziati che subito-

si posero a scorrere quell' immensa moltitudine di atti, di diarii r

di relazioni, di lettere ne riportarono questa prima impressione : II

Concilio tridentino per le dicerie, pe' sospetti, per le forruali ca-

lunnie poteva fin qui paragonarsi ad uno di que' vetusti castelli,

che la farua da per infestati dal diavolo : nessuno ha il coraggio di

porvi entro il piede ed il viandante li guarda da lungi con paura ;

ma se tu vi entri, e vi fai dimora, troverai che non vi sono altri

diavoli, se non i fabbricati dalla fantasia 2
. Cosl si conferma di nuovo-

il principio che la Chiesa non ha paura della verita, e che 1'aprire

a tutti, come ha fatto Leone XIII, i tesori anche piu secreti della

sua storia, non pu6 tornarle di nocumento.

Pero Fessere aperto 1'adito a que' tesori non basta ancora. Quivi

d il fondamento indispensabile alia storia del Concilio tridentino;

ma troppo sarebbe incommode ai privati il consultare in un archivioy

od il riscontrare quando occorra, cosi gran mole di documenti. Con-

viene dunque accingersi alia impresa veramente gigantesca di pub-
blicarli tutti in un corpo solo, cosi che facilmente trovinsi alia mano-

di tutti. La Goerres Gesellschaft, fondata da esimii cattolici a pro-

fitto degli studii storici e gia grandemente benemerita de' mede-

simi, se ne sentl la forza 3
;
stimd anzi suo debito di dedicarsi alia

impresa, quasi atto di riconoscenza verso il Concilio, celebrate, com '6

noto, a bone precipuamente della nazione tedesca. Tutto, assoluta-

mente tutto, sara da lei pubblicato, nulla tralasciando neppure le

memorie che possono sulle prime sembrare di minor momenta, e

ridando ogni cosa (per quanto sara possibile) sui documenti origi-

nali, debitamente vagliati, studiati, raffrontati, con apparato critico

accuratissimo, quale si adopera oggi dagli studiosi piii severi per

ogni pubblicazione importante di documenti. Gia da piu anni ferve

1
Proleg. p. XV- XVI.

1
Ib. p. XVIII.

3 Alia fine della presente rasaegna diamo in una Nota alcune pin largbe-

nouzie intorno questa Societa.
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il lavoro di preparazione a spese della Sociflta e parecchi illustri

scienziati vi si dedicarono con particolare araore. MODS. dr. Stefano

Ehses, direttore dell'Istituto storico goerresiano di Roma, attende

alia collezione degli atti tridentini
;

il rev. prof. dr. Sebastiano Merkle

di Wiirtzburg a quella dei diarii e degli atti di Bologna; ed il

prof. Goffredo Buschbell prepara la raccolta delle Epistole.

Ed oggimai la pubblicazione 6 matura e ci sta innanzi il primo
volume de' diarii, stampato splendidamente coi tipi dell' Herder di

Friburgo in Brisgovia. N6 noi sapremo altrimenti salutare e T im-

presa in genere ed il primo suo frutto, n6 meglio mettere in luce

il merito della Societa goerresiana, se non ripetendo qui il bellis-

sirno Breve di Leone XIII ai presidi della Societa, che sta in fronte

al volume.

LEO PP. XITT. Dileeti FilH, Salutem et Aposfolicam Benedfctfonem.

HATD mediocri animi oblectatione iam pridem accepimus ab electa docto-

Tum hominum catholicorum nianu Societatis, cui a JOSEPHO (IOBRRKS viro

<*ximio nomen, in Germania vestra initia posita esse, hoc proposito ut opti-

mia quibusque artibus et disciplinis provehendis, una dempta theologia.

comtnunibus studiis operam darent. Huiusmodi consilium ideo peaesertim

comprobavimus, quod persuasum Nobis sit ex bonaium disciplinarum in-

crementis insignes utilitates in christianam rempublicam derivari. Neqae
nim pertimescenduin fore ut ex sinoera veri investigatione disciplinarumqne

progressibus christianae revelataeque doctrinae detrimentum contin^at;

quasi fieri possit ut veritas veritati usquam adversetur, aut emolumenti illi-

quid ox errore vel veritatis ipnoratione expectari liceat. Quod sane meminiraus

Nos fusius esse prosecutes litteris die XVIII Aujyusti anno MDCCCLXXXIII
datis, illud aimirum veteris sapientiae praescriptum de arte historica incul-

i-antes, primam esse legem historiae, ne quid falsi dicere audeat; deinde ne

ijm'il vtri non audeat; ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua si-

mullatis. Haec quidt^m constauter reputans, optime de veritate, de reli-

gfione, de re publica merita est societas vestra, turn egre.'iis in lucera editis

acriptis, turn variis institutis in Urbe conditis, turn etiam attribute prae-
tniorum incitamento iis iuvenibus, qui prima in Academiia stipendia me-
reantur.

At eo raaiore commendatione dignutn cenaemuR consilium illud, aliquot

ante annos a vobis susceptura, in quo perficiendo strenue nonnullorum 7i-

rorum induatria naviterque elaborat. Intelligimus novam ntque amplum rao-

nuraentorum, quae ad sacrum Concilium Tridentinum spectant, collectam

*eriem, ex tabulario Vaticano adauctam, scienter emendatam, omnique appa-
ratu instruutam. Placuit vobia huinace baud exiguae molis operis volumen

priniuni. vel antea qaam extrema ei manua accederet, ad Nos perferri ; in

eoque reruin copiam, perapto ordine digestam, ad integram fidem documen-

torum, atque ipsum etiam librariae artis nitorem iucundum fuit laudare pro

merito. Quamobrem cum vehementer vobis in votis ait ut opus idem auspi-

ciis Nostris in publicum prodeat Nostroque augeatur nomine, id libentea

concedimus, optamusque ut quod tarn egregie aggresai estia, ad felicein
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exitum, Deo bene iuvante, perdueatis. Alinimeque dubitamua quin labores

vestros gratia bonorum ct comprobatio consequatur, proinde ac postulat

et ipsa rci praestantia et catholicae religionis decu8.

Divinorum interim munerum auspicem, praecipuaeque Noatrae benevo-

lentiae testem, Apostolicam benediciionem vobis, dilecti filii, et sodalibus

reatria universis peramanter impertimus.
Datum Roinae apud Sanctum Petrum die 10 Decembria anno MDCCCC,

Pontificatus Noatri vicesimo tertio. LEO PP. XIII.

Dilecti Filiis L. B. DE HERTLING, Praesidi Societatis

Goerresianae et STEPHANO EHSES Sac. Moderator!

Institute historici eiusdera Societatds in Urbe.

II ch. prof. Merkle, come ben poteva aspettarsi, pubblica in

questo prirao volume nn trattato preliminare assai ampio, nel quale

da pieno conto, sia dell'opera intera, sia piu in particolare della

collezione de' diarii, da lui curata e che formera il contenuto di

questo e de
1

due seguenti volumi. Da quei prolegomeni abbiamo

ricavato le notizie piu sopra compendiate; altre ne togliamo nel se-

guito di questa rassegna, utilissime a sapersi, per ben giudicare della

importanza straordinaria della presente pubblicazione.

Potrebbe altri supporre, che finite il Concilio tutti i document!

che lo riguardavano fossero raccolti e deposti nell'archivio de' Papi.

Eppure non fu cosi; gli atti, ad esempio, rimasero presso il se-

gretario per essere pubblicati con le stampe e la piu gran parte

delle carte passarono in mani private, tale essendo 1'abuso invalso,

che i magistral! pontificii ritenessero tutti i document! loro inviati

mentre erano in officio e li trasmettessero agli eredi. Solo nella

seconda ineta del secolo XVI sorse il pensiero di raccogliere da ogni

parte i documenti storici che riguardavano gli affari della Chiesa,

e di qui ebbe origine 1'archivio vaticano. Sono interessanti assai

le notizie, che il Merkle raccoglie, sullo zelo di molti personaggi il-

lustri nell'andare in cerca qua e cola de' documenti a fine di met-

terli tutti insieme nelle mani del Papa. E ci voile tempo e fatica,

e solo durante il Pontificate di Paolo V si giunse a costituire de-

finitivamente 1'archivio ed a collocarvi, tra gli altri documenti, tutte

le carte del Concilio, che si poterono unire insieme e che formano

la collezione Concilia di ben 151 volumi. Parecchi di questi vo-

lumi non danno alia storia nuovo increinento, trattandosi di copie

e rimaneggiamenti delle medesime carte; tutti per6 aiutano a co-

noscere sempre meglio la genesi de' documenti ed il tempo in che

furono scritti e deposti in archivio.

La collezione vaticana supera in ampiezza tutte le altre; eppure
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d ben lontana dal contenere tutto cid che riguarda il Tridentino. Gran

nuruero di carte, per la loro stessa natura, devono ricercarei altrove,

come dire, le lettere degli ambasciatori a' proprii governi, ed altre in

gran numero rimangono tuttavia disperse neile varie biblioteche od

archivii di Rotna e di Europa. II eh. Autore ne offre un lungo e

diligente catalogo, che si stende per ben tredici fitte pagine in 4
*,

ed esso basterebbe anche da solo a dimostrare quale immane la-

voro preparatorio 6 costata la presente edi/ione del Concilio e qua!

pregio essa si propone di raggiungere, poiche di tutti quegli in-

numerevoli documenti dovra tenere conto e pubblicare gran parte.

La raccolta, diremo cosl, piu ghiotta della pubblicazione e dalla

quale gli avversarii della Chiesa Romana s'attendono forse mag-

gior materia all'intento, n& buono, ne bello, di malignare e calun-

niare, sono senza dubbio i diarii. Questi infatti vengono stesi per

semplice uso privato del segretario, ad aiuto per lo piu della sua

memoria nello stendere poscia gli atti del Concilio o le altre rela-

zioni proprie del suo officio ed a ricordo delle cose che gli acca-

devano intorno giornalmente e delle quali egli medesimo era tal-

volta attore o parte. I diarii quindi, come cosa strettamente per-

sonale, non hanno pretensione alcuna, non preoccupazione, non

rispetto umano, e talvolta sono scritti da uomini non troppo teneri

delle cose di Roma. Le notizie vengono ritratte cosl come accadono
;

ve ne ha d' important! e di gran valore per la storia che mala-

mente si cercherebbero altrove
;
altre sono particolari e tutte proprie

dell'estensore : una passeggiata amena, un desinare un po' lauto, una

conversazione con amici, perfino qualche battibecco con questo e

con quello. Spesso vi e rispecchiato al vivo lo stato d'animo dello

scrittore: le sue gioie, le sue speranze, le sue malinconie, le sue

impazienze e perfino gli scattt della sua collera. Or bene, qui si

daranno tutte codeste memorie nella loro integrita, come si leggono

ne' manoscritti, senza togliere nulla, senza nulla coprire ;
la verita

apparira a tutti facile ed aperta e rifulger^ chiara e netta per chi

la cerca sinceramente.

In primo luogo nel presente volume si pubblica per intero il

diario di Ercole Severoli, che d fonte principale pei primi quattro

mesi del Concilio. Se ne conosceva un frammento solo, un'ottava

parte incirca, pubblicata dal Dollinger. Seguono i diarii di Angelo

liassarelli, dei quali due soli si conoscevano, mentre sono sette di

numero. I primi quattro, che vanno fino a tutto il Concilio di Bo-

logna, sono anch'essi pubblicati nel presente volume; gli altri

1
Proltg. p. XXf-XXXIV.
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seguiranno appresso, insieme con una quindicina e forse piu di altri

diarii, sunti o memorie di varii autori, che illustrano questo e quel

periodo del Concilio, e che sono di diversa importanza, ma che

pure nel loro complesso si stimano necessarii alia piena conoscenza

dei fatti.

II Merkle dara 1'illustrazione de' singoli diarii e de' loro autori,

di mano in mano che si andranno pubblicando nei due volumi se-

guenti. Qui intanto raccoglie tutte le notizie intorno i due princi-

pal! autori, il Severoli ed il Massarelli, ed intorno 1'opera da loro

fornita.

Ercole Severoli di Faenza, giureconsulto roraano, fu nominata

promotore del Concilio nella congregazione del 4 gennaio 1546, *
vi rimase soltanto fino alia traslazione in Bologna, dopo la quale
tornd a Roma, dove mori nel 1571. S'era stimato fin qui da alcuni

che il carattere del suo diario fosse quello di dare raccolti i pro-
tocolli delle torn ate. Ma non 6 cosi. Invece sono quivi ri unite la

relazioni delle tornate, quali si desideravano a Roma per infonna-

zione della S. Sede; esse presentano quindi un sommario delle delibe-

razioni e del loro processo, con breve indicazione degli argomenti
che si sono andati svolgendo e dei voti proferiti. Sarebbero senza

dubbio piu preziose per la storia le note originali, che il Severoli

doveva stendere durante le tornate, a fine di lavorarvi sopra le sue-

relazioni. Ma poiche quelle note sono andate perdute, il common-

tario, come s'6 detto, rimane quale documento di prim'ordine in

questo genere di memorie pe' primi quattro mesi del Concilio. Esso fa

piii tardi compendiato dal Massarelli, che in quei primi mesi non in-

terveniva alle congregazioni generali. Or questo diede occasione alia

sentenza di alcuni che ascrissero la paternita del commentario (s'in-

tende per la parte finora conosciuta) allo stesso Massarelli, cagio-

nando confusione ed errore. Ma oggi non vi pud essere piu dubbio-

alcuno, posta la prova evidente delle scritture origiaali di mano del

Severoli che contengono quello scritto.

Assai piu largamente si stende il ch. prof. Merkle intorno il

Massarelli. L' immensa serie degli atti del Concilio nelParchivio va-

ticano sono in massima parte scrittura sua, ed i suoi diarii per
numero e per estensione passano ogni aspettazione, tanto che il

Dollinger diceva di lui, che era come invaso dal furore di scri-

vere diarii. Cosi avvenne che un uomo, per ingegno non grande, ma

diligente, costante nelle cose sue e fornito di buono e sodo criterio,

ha reso tal servigio, che puo bene annoverarsi tra' piu insigni scrit-

tori di storia ecclesiastica o civile. Eppure finora non si aveva di
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lui una biografia, neppuro nel loquu mrw del Moroni. II

ch. Editore la fornisce pel prinio, traendola dagli scritti stessi del

Massarelli e da gran numero di altri document!.

Angelo Massarelli nacque a S. Severino delle Marche nel 1510.

Forniti gli studii in Siena e tomato in patria, fu poi chiamato a Roma
da un suo zio canonico e nel 1538 passd famigliare o segretario

del card. Gerolamo Aleandro e lo segul in Germania, in Boeraia,

in Ungheria nelle sue legazioni per la convocuzione del futuro COD-

cilio. Morto 1'Aleandro, andd nel 1542 a servigio del cardinale di

S. Croce, Marcello Cervino, che poi nel 1545 fu destinato Legato
della S. Sede al Concilio di Trento. II Massarelli gia segretario di

due cardinal], e conosciuto qual uomo erudito ed esperto ne' negozii,

fu subito adoperato a Trento anche dagli altri Legati, soprattutto

per istendere lettere, relazioni, memorie, mostrando egli in questo

un'abilita e facilita non comune. A segretario del Concilio, si voleva,

secondo il gusto di quei tempi, un qualche latinista di vaglia, e

furono successivamente proposti a queU'officio Ludovico Beccatello,

Marcantonio Flaminio ed il Priuli. Ma non accettando nessuno di

loro, ne fece intanto le veci il Massarelli, e rimase,forse senza noruina

diretta e solo per via di fatto, segretario del Concilio
;
la quale carica

ritenne poscia fino alia definitiva chiusura del medesimo nel 1563.

Pero neirultimo periodo le cose non andarono per lui tanto pro-

speramente, come per lo innanzi
; 1'eta, la confidenza di s6, la mal-

ferma salute gli procurarono parecchie noie in Concilio ed anche

qualche carpiccio da Roma. Ma i Legati lo amavano assai per le

altre sue ottime qualita; ne presero quindi le difese e mentre pure

provvidero perche gli fosse dato piu valido aiuto, lo mantennero

tuttavia nell'ofticio di segretario fino alia fine. Bella o la difesa, che

il Massarelli fece di se medesimo nella congregazione del 7 no-

vembre 1562, contro certe accuse di negligenza nello steudere gli

atti, mossegli da qnalcuno ':

Haec se ita habere uti a me recitata sunt nominem vestrura dubitare

arbitror ; nam a 17 annin. quibua hoc eodcm aecrfltarii ofHcio funjror, tarn

bic Tridenti sub Paulo III, ab anno scilicet 1545, quo concilium apertum
fuit, quam Bononiae 1547, 1548 et 1549 sub eodem Paulo Til, quum hie

iterum Tridenti sub Julio III anno 1551 et 1552 nunquam de mea fide et

veripturis dubitatnm fuit, nequn credo nunc primo a D.bu> V. dubitari elle.

8i quis tamen id faceret, at saltern credent 111.'* legataa et praesidentibu*
ex quibus duo fuere summi pontifices, qui scripta mea uti fidelia eorum

subscriptione roborarunt ; at saltern credent notariis, qui eadem mea scripta

1
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nti originalia et authentica subacripserunt. Verum ai mihi in actis concilii

non crederetur, cui crederetur V

Terminate il Concilio, il Massarelli, come gia s'6 notato, s'ap-

plico a mettere in ordine gli atti, per 1'edizione a stampa, che se

ne doveva fare. La prinia sua redazione non piacque ai cardinal!,

deputati per la revisione
;

si pose quindi ad allestirne una seconda.

Ma a quanto pare non ne fornl che un solo volume, soprappreso
dalla morte il 16 luglio 1566. II suo corpo riposa nella chiesa

d'Aracoeli.

Siccome gli scritti del Massarelli costituiscono la fonte precipua

per la storia del Concilio di Trento, ben s'intende perchd il eh. Edi-

tore si allarghi assai, sia neU'esame delle qualita personali del Mas-

sarelli, onde dipende la fedelta e quindi 1'autorita delle sue rela-

zioni 4
,

sia nello studio critico bibliografico accuratissimo di tutti

i manoscritti, diarii, atti, relazioni, lettere, riguardanti il Concilio,

e delle memorie storiche di vario argomento da lui lasciate 2
. Ci

basti riferire il giudizio complessivo del Merkle in lode di que-
st'uomo insigne

8
, pel quale la storia della Chiesa non avra rico-

noscenza che basti.

Summae diligentiae, mirae constantiae, egregiae eiercitationis hominem

oportet fuisse eum, qui per vitam non ita longam praeter opera litteraria

non parva, praeter plurimas epiatulas et publice et privatim scriptas, de-

nique praeter secretariate conciliaris et pontificii negotia iunumera ma-

teriam adeo diffusam partimque tractatu difficillimam continere, digerere

atque in formam gratam et perspicuam redigere potuerit. Quod opus im-

mensuiu Masearellus noster feliciter absolvit.

II notato sin qui non e che un semplice scheletro di quanto

largamente espone il ch. Editore nei suoi prolegomeni, e conviene

che il lettore gli esamini direttamente, se vuol farsi un' idea piena

ed esatta cosl dell' opera, come de' criterii vasti e sotto ogni ri-

spetto eccellenti, che ne dirigono 1'esecuzione. Parecchi problem! di

storia e di critica appaiono gia sciolti fin da questo momento

pel semplice raffronto tra loro de' documenti original! ;
ma quel che

da subito nell'occhio & il niun valore dei tentativi fatti ai nostri

tempi col mettere a stampa documenti riguardanti il Concilio. Invero,

non vi ha gran cosa. II Theiner public^ nel 1874 due volumi di atti;

il Dollinger pose mano ad una collezione di documenti; altri ne

pubblicarono il Druffel ed il Friedensburg. Questo non solo 6 un

1
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nulhi. in cornparazione deH'imraenso raateriale che ora si conosce,

ma non ha servito tinora se non a creare maggiori confusion!. Quei

docuraenti non sono criticamente vagliati, non serapre rispondono ai

codici originali, sono spesso mutilati ad arbitrio dell'editore, la quale

ultima oosa eccit& quei tanti sospetti, quasi le soppressioni si fossero

fatte, specialmente dal Theiner, per coprire cid che non potevasi

onorevolmento mettere in vista.

In particolare le opinioni degli scrittori intomo gli atti ed i

diarii del Massarelli, sono state fin qui, come dice nettamente il

Merkle, modo ftilsae, modo confusae, rectae nusquam *. E dunque
necessario rifare la via, senza tenere conto alcuno di ci6 che tali

scrittori giudicarono. Ed il ch. prof. Merkle confuta subito molto bene

tutte queste opinioni di mano in mano che gli si offre il destro

nella esposizione storica dei prolegomeni e piu in particolare nel-

1'esame critico de' singoli codici e de' loro autori.

Quanto al testo de' diarii qui pubblicati, non fa bisogno di spen-

dere molte parole, poiche 1'edizione 6 fatta da persona tanto egregia

ed esperta. Nulla manca di ci6 che si pu6 desiderare per rimme-

diato riscontro de' passi. A pie' di pagina si raccolgono le varianti

de' manoscritti ed anche delle edizioni a stampa. se meritano men-

zione. Copiose note illustrative accompagnano di continue il testo,

e in fine un indice generale de' nomi e delle cose piu important!

contenute nel volume agevolano le ricerche. Rimane che ad una

opera di si gran mole e di tanto merito, vero monumentum aere

perennius, che gli scienziati della Ooerres- Oesellschaft ed il bene-

merito tipografo ed editore di Friburgo erigono ad onore della Chiesa,

si faccia buon viso in ogni parte della Cattolicita e si stimi dove-

roso il sacrificio della spesa, un po' forte senza dubbio, a fine di

arricchirne le biblioteche ecclesiastiche, specie de' seminarii ed isti-

tuti teologici.

LA SOCIETA GOERRE8IANA.

La GGrrtts-Gesellschaft preae il nome da Giovanni Giuseppe von Gorres

(25 gennaio 1776 - 29 gennaio 1848) e fu tbndata il 25 gennaio 1876,

allorche celebravaai in Germania il primo centenario dalla naacita di quel-

I'insigne scienziato cattolico. Scopo della Societa e di promuovere la scienza

aecondo principii nettamente cattolici, ed in particolare di favorire, dirigere

d aiutare, eziandio con susaidii materiali, gli acienziati cattolici che atten-

1
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dono a lavori di lena, in ispecie poi i giovani atudioai, che danno speranza
di buona riuscita ne' varii rarni delle scienze e sul lavoro de' quali la So-

cieta stima di poter contare sicuramente. Inoltre e suo intento di pubblicare
non solo opere di vaglia strettamente scientifiche, ma ancora scritti popo-
lari di soda e sana lettura. La Societa trovb subito grandissimo plauso presso
i cattolici e presso 1'episcopato di Germania; fu lodata ed incoraggiata da
Pio IX eon un Breve del 16 agosto 1876, due anni appresso dal S. Padre

Leone XIII con un altro Breve del 4 gennaio 1878 ed oggi accoglie nel suo

seno, quanto 1'intera Germania cattolica ha d'illustre nelle scienze, nelle

lettere, nella storia. Comincib con 280 socii, sotto la presidenza deH'illustre

Barone von Hertling, che oggi ancora ritiene tale onorevole officio e ne celebra

il primo giubileo insieme con quello della Societa. Con le offerte de' socii e

dei benet'attori s'era raccolta alia fine del 1 anno la somma di 20,000 mar-

chi per le spese occorrenti. Alia fine del primo decennio essa ascendeva a

rn. 50,000, che rappresentano presso a poco 1'entrata annuale costante della

Societa.

Per meglio promuovere le scienze essa fe divisa in varie sezioni, pre-

siedute e dirette da uomini capaci e largamente conosciuti : scienze natural!,

filosofia, diritto e scienze sociali, storia, archeologia ed arte. Nel 1880 co-

mincib la pubblicazione di una rassegna storica di prim'ordine Das kisto-

rische Jahrbuch ; piu tardi nel 1888 mise mano ad un altro periodico Das

philosophische Jahrbuch per gli studii filosofici. Nel 1890 apparve un'altra

serie periodica Que.llen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, de-

stinata alia pubblicazione di fonti storiche e di studii sulle medesime; ne

30no apparsi finora 8 volumi. La sezione di diritto e scienze sociali si applicb

alia pubblicazione di un grande Staatslexikon od enoiclopedia di scienze

sociali. Se ne comincib la stampa nel 1887 e nel 1897 fu compiuta in cinque

grossi volumi. Ora se ne sta allestendo dall'Herder di Friburgo la seconda

edizione e ne sono apparsi gia due volumi.

Nel 1884, aperti i tesori dell'archivio vaticano, sorse il pensiero di

fondare qui in Roma un istituto per gli studii storici, dove a spese della

Societa potessero attendere alle loro ricerche scientifiche eletti scienziati

cattolici, specialmente ecclesiastici. La fondazione definitiva avvenne

nel 1888, e subito se ne scorse 1'importanza e Tutilita straordinaria. Nel 1894

si pensb aH'inimenso tesoro che 1'archivio vaticano nascondeva nei volumi

intorno il Concilio di Trento ed al probabile pericolo che tosto o tardi

a'accingessero a tale studio gli scienziati non cattolici. II prof. Finke fu

allora inviato a Roma a fine di esaminare la possibilita della gigantesca

impresa di pubblicare gli Ada, Tridf-ntina, e sulla sua relazione favorevole,

la Societa ne deterrninb la costosiasima esecuzione.

Non e possibile enumerare il gran numero di opere parti colari, di vario

argomento in ogni ramo di scienza, che la Societa ha messo in luce o ne

ha promossa la pubblicazione; come pure non e possibile notare gli aiuti

e i larghi sussidii forniti ai giovani ed in genere agli scienziati, perche

possano comodamente attendere ai loro studii. Chi desidera maggiori e piu

particolari notizie consulti il bellissimo opuscolo del segretario generale

della Societa dr. H. CARDAUNS (Die GSrres-Gesellschaft 1871-1901, Colonia,

Bachem, 1901) pubblicato in occasione delle feste giubilari celebrate que-

st'anno.
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II.

NATURA DEL VOLONTARIO ED INVOLONTARIO

NEQLI ATTI UMANI.

Negli articoli, che pubblicammo intorno alia scienxa morale del

posttivisti
l

,
ci studiammo di raccogliere in un quadro sinottico i

nuovi principii di moralita (immoralita) ,
che si pretenderebbero so-

stituire a quelli insegnati dal catechismo cristiano. Ma forse che i

moralisti del positivismo addimostrano un pieno convincimento di

ci6 che asseriscono? Tutto al contrario. Essi sono concordi nel di-

<;hiarare la precarieta, la variability che il progresso della scienza

produsse nel tempo passato, e produrra certamente nell'avvenire ri-

guardo alle regole morali, che debbono dirigere le azioni uraane-

Laonde di ciascheduno dei nuovi moralisti pud ripetersi col poeta:

el tantum constans in levitate sua esl.

In uno degli ultimi quaderni c'intrattenemmo ad esaminare I'idea-

lismo scettico dei filosofi ammodernati
2

. Ora il ch. professore Gor-

dair 3 ci offre 1'opportunita di studiare la natura del volontario ed

involontario negli atti umani insegnata dalla filosofia tradizionale,

in opposizione allo scetticismo esleso all'atto volitivo da quegli stessi

filosofi, che si professano scettici in ordine alle verita metafisiche ed

alia stessa logica, direttrice naturale del raziocinio umano. L'opera
recentissima del prof. Gordair e una compiuta trattazione intorno

alle virtu naturali. Ma non potondo noi ne' confini di una breve

ri vista percorrere le differenti question!, ci fermeremo solamente

alia prima; nella quale egli esamina la natura del volontario ed

involontario negli atti umani; stabilendo in tal guisa un fonda-

mento necessario per tutte le altre questioni trattate nel suo volume.

E primieramente i dottori della morale positivista si distinguono

nel dare definizioni arbitrarie e contraddittorie, allora quando vogliono

determinare la distinzione tra 1'atto volontario ed involontario. Al-

cuni tra essi negano addirittura ogni distinzione tra 1'uno e 1'altro

atto. Altri azzeccano garbugli, volendo spiegare in quale misura la

ragione e la volonta debbano intervenire affinchS 1'atto deH'uorao sia

veramente libero. Altri affermano ed altri negano che la violenza, il

1 Vedi i quaderni 19 agosto, 16 settembre, 4 novembre 1899.
* Vedi il quaderno 3 agosto 1901.
3 M. J. GORDAIR professeur de philosophie a la Sorbonne, Les Vertus

Jfaturelles, Paria, Lethielleux, 1901.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1234. 30 8 novembre 1901.
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timore, la passione, 1'ignoranza influiscano ad accrescere, diminuire,

e sospendere la liberta dell'atto volitivo. Altri finalraente non am-

mettono differenza di sorta tra le voglie della bestia e quelle del-

1'uomo. Tutte queste teorie della nuova morale hanno di comune

un latq solo, che consiste nel cagionare il dubbio, la confusione e

lo scetticismo circa la natura dell'atto volontario ed involontario delle

nostre azioni, con gravissimo detrimento del costumi individuali e

social!.

La filosofia tradizionale all'opposto, con alia testa 1'Angelico Dot-

tore San Tommaso, comincia dallo stabilire, come le nature ragio-

nevoli, alle quali appartione 1'uomo, abbiano solamente la capacita

di emettere 1'atto volontario perfetto, perchd esse sole, a preferenza

del bruti, hanno il conoscimento del fine, e del rapporto, che passa

tra il fine e 1'azione. L'animale, essendo privo di una tale cogni-

zione, e incapace di apprendere la ragione del fine, al quale esso

tende coll'esercizio delle potenze sensitive, e la proporzione, che hanno

le sue azioni per conseguirlo. Ed & pero che nel bruto non rimane

luogo a distinzione tra i suoi atti volontarii ed involontarii l
. Da

una tale differenza tra 1'uomo ed il bruto, riesce solo il primo capace

di liberamente volere, avendo egli la deliberazione dei suoi atti.

Dappoiche la ragione, che delibera, si ferma a considerare oggetti

diversi ed anche opposti ;
e la volonta ha quindi potenza di deter-

minarsi per 1'uno e per 1'altro 2
.

Ma e necessario, domanda il Gordair, che la volonta intervenga

con un atto positivo, perche si abbia cio che chiamasi volontario

perfetto ? E risponde con San Tommaso
; portando 1'esempio del pi-

lota che cessi di governare il naviglio, e che nondimeno per questa

sua astensione vien ritenuto responsabile del segulto naufragio. E

1 Perfecta finis cognitio eat quando non solum apprehenditur res quae
est finis, sed etiam cognoscitur ratio finis et proportio eius quod ordinatur

ad finem ipsum; et talis cognitio finis competit soli rational! naturae. Im-

perfecta autem cognitio finis est quae in sola finis apprehensione consistit

sine hoc quod cognoscatur ratio finis et proportio actus ad finem
;
et talis

cognitio finis reperitur in brutis animalibus per sensum et aestimationem

naturalem... Unde soli rationali naturae competit voluntarium secundum
rationem perfectam . S. TH. I-II, q. 6, a. 2.

* Ex hoc contingit quod homo est dominus sui actus, quod habet deli-

berationem de suis actibus. Ex hoc enim quod ratio deliberans se habet ad

opposita, voluntas in utrumque potest*. S. TH. ibid.
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pur vero che egli non abbia nulla operate; cid non ostante quella

sua stessa inazione, causa del naufragio, proviene dal pilota, che si

astenno dall'aver cura del naviglio. Laonde essendo volontaria 1'asten-

sione, la conseguenza di questa e attribuita alia volonta. II fatto perd

del naufragio non 6 volontario se non indirettamente, perchfc non

ha in modo diretto la sua origine dalla volonta, mentre il pilota

non voile positivamente far perire la sua nave *. Conviene perd ri-

flettere che 1'astensione della volonta non dev'essere considerata

come volontaria, se non allora quando la volonta ha potuto e dovuto

operare. Cosl, a ragion d'esempio, un pilota non sar& punto respon-

sabile della perdita della nave, se questa non era stata a lui com-

messa, ovvero se gli fosse riuscito impossibile il dirigerla
2

.

E qui insorgono i filosoti della morale nuova: come mai, di-

cono essi, potra bastare che 1'azione sia possibile e dovuta, per-

chd 1' inazione venga imputata all'operante ? Se io non fo assoluta-

mente nulla, n& internamente, n esternamente, rimango per cid

stesso del tutto estraneo a qualsivoglia cosa, che avviene fuori di

me; estraneo per conseguenza alia cagione, che la produsse, e li-

bero da ogni responsabilita proveniente dal volontario diretto e in-

diretto. Rispondiamo col Gordair ai nuovi moralisti del positi-

vismo, che la difficolta fu gia risoluta dal Dottore d'Aquino
3

. II di-

1 Voluntariuin dicitur quod est a voluntate. Ab aliquo autem dicitor

ease aliquid dupliciter: uno modo directe, quod acilicet procedit ab aliquo

in quantum eat agens, sicut calefactio a calore; alio modo indirecte, er hoc

ipso quod non agit, sicut submersio navis dicitur ease a gubernatore in quan-
tum desistit a gnbernando. S. TH. ibid. a. 3.

* Sed sciendum quod non semper id quod sequitur ad defectum actionis,

reducitur sicut in causam in agens, ex eo quod non agit, sed solum tune quum
potest et debet agere. Si enim gubernator non posset navem dirigere, vel

non esset ei commissa gubernatio navis, non imputaretur ei navis submersio

^uae per absentiam gubernatoris c<mtingeret . S. TH. ibid.

3 Quod aliquis declinat ad non faciendum illud quod potent facere

et non facere, non est nisi ex aliqua causa vel occasione coniuncta vel

praecedente. Et si quidem causa ilia non sit in potestate hominis, omissio

non habet rationem peccati, sicut quum aliquis propter infirmitatem prae-

termittit ad ecclesiam ire. Si vero causa vel occasio oroittendi subiacet vo-

luntati, omissio babet rationem peccati ; et tune semper oportet quod ista

causa, inquantum est voluntaria, habeat aliquem actum ad minus interio-

rem voluntatis. Qui quidem actus quandoque directe fertur in ipsam omia-

ioneui, puta quum aliquis vulfc non ire ad ecclesiam, vitans laborem...

Quandoque autem actus voluntatis directe fertur in aliud per quod homo

impeditur ab actu debito. S. TH. I-II, q. LXXI, a 5.
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fetto proveniente da un'omissione, considerate neDa sua natura, e

senza dubbio un difetto di azione. Nondimeno riguardato nelle sue

cause o nelle sue occasion! suppone sempre qualche atto positivo.

Di fatto se la causa o 1'occasione, che ha preceduto 1'omissione, non

cade sotto il potere della volonta, la mancanza d'azione non d in

nessuria guisa volontaria : siccome avviene, a mo' d'eserapio, in chi

afflitto da un morbo tralascia di compiere un'azione comandata. Al

contrario se la causa o 1'occasione dell' inerzia contenuta nel

dominio della volonta, si verifica sempre un atto almeno interno

di questa potenza. II quale atto si dirige talvolta direttamente a

volere la stessa omissione, come sarebbe il caso di chi per evitare

la fatica non volesse recarsi in chiesa; e tal'altra volta, 1'atto

della volonta si porta a vole re ci6 che impedisce di compiere un'azione

obbligatoria, come & il caso di chi volesse attendere al giuoco du-

rante il tempo, nel quale fosse obbligato a fare altra cosa.

Che se 1'atto volontario esige, almeno indirettamente, 1'opera-

zione interna della volonta, la violenza proveniente dal di fuori 4

a quella naturalmente contraria. Dappoiche un atto, che si compie
sotto 1'impulso della violenza, e 1'effetto di una causa esterna, e

quindi opposta al volere del soggetto operante, e sotto un tale ri-

spetto 1'atto deve ritenersi come involontario J
. Ma la violenza non

pu6 giungere ad imporsi alia stessa volonta, e costringerla a volere

contro la sua propria inclinazione ? Riflettiamo imprima, che se

ci6 fosse possibile, la nostra potenza volitiva sarebbe allora capace
di operare in contraddizione formale della sua natura

;
mentre

in tale ipotesi il suo atto simultaneamente riuscirebbe da una parte

volontario, perchd emana da una potenza libera e padrona dei suoi

atti, e dall'altra parte sarebbe involontario perchd imposto a lei da

una esterna violenza. Se i filosofi della morale nuova non vedono

in cid inconveniente di sorta, noi seguaci della morale antica ve-

diamo una assurdita di prim'ordine.

San Tommaso, premessa la distinzione tra 1'atto proprio della

volonta e gli atti delle altre nostre potenze, attribuisce solamente

alia violenza la forza d'impedire o di fare eseguire quei secondi.

Ed apporta la similitudine della pietra ;
la quale pu6 essere Ian-

1 Violentia directe opponitur voluntario, sicul etiam et natural!. Com-
mune est enim voluntario et natural! quod utrumque sit a principio intrin-

seco; violeutum autem est a prinoipio exlrinseco . S. Tu. MI, q.VI, a. 5.
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data in alto contro la sua natural*- inclinazione, rimanendo pert*

sempre un tale movimento coatto e violento l
. Similmente quan-

tuii({iie la violenza non possa mutare la natura della nostra volonta,

che 6 di essere libera nella determinazione del suoi atti, pud non-

dimeno costringere 1'uomo ad eseguire materialmente delle azioni

non volute da lui, ovvero ad ometterle. Cosl a mo' d'esempio, io

posso essere costretto da una forza esterna a camminare contro la

mia volonta, o viceversa a rimanere fermo. Si dira: e non si veri*

tica spessissimo il caso, nel quale la volonta acconsente all' impulse

della violenza, inchinandosi a fare o non fare cid che da quella le

viriic imposto colla forza ? Bispondiamo, che anche allora 1'atto delia

volonta conserva la sua indipendenza, perche liberamente precede

dalla stessa volonta, cbe accetta di subire 1'influsso cagionatole dalla

violenza. Che so la volonta si mantiene risoluta a non accettarlo,

vada pure in rovina il mondo intero, siccome dell'uomo forte canto

il poeta Venosino, essa potra mantenersi libera e indipendente nel-

I'esercizio dei suoi atti : si fractus illabaiw orbis impavidmn fe~

rient ruinae.

I filosofi della morale nuova pensano di aver fatto una pere-

grina scoperta colla loro teoria della forza irresistibile, destinata,

secondo essi, a sconvolgere da cima a fondo la dottrina della mo-

rale antica riguardo agli atti liberi della nostra volonta. Ma Tin-

venzione dei nuovi moralist! ripugna troppo evidentemente al senso

comune, mentre si riduce nel contbndere il difficile coll'inipossibile,

e per conseguenza il resistibile coll' irresistibile. Ai filosofi della

morale antica non rimase punto nascosta una forza irresistibile,

intesa nel retto senso e circoscritta nei suoi giusti confini. Di fatto

essi ammettono che 1'urto di una passione possa delle volte riu-

scire violentissimo a tal segno, da sospendere interamente nell'in-

dividuo 1'uso della ragione, e quindi pel fatto stesso renderlo im-

potente alia resistenza, ed irresponsabile dei suoi atti emessi durante

quel cieco parosismo. Perd quello, che avviene il piu delle volte,

consiste in una parziale nebbia della ragione, senza che a questa

1 Quantum ad ipsum proprium actum voluntatis, non potest ei vio-

lentia inferri... quantum ad actus a voluntate imperatos, voluntaa violen-

tiam pati potest, inquantum per violentiam exteriora membra impediri

possunt ne imperium voluntatis exequatur. Sicut etiaiu est contra ratio-

nem naturalis inclinationis vel motutt lapis quod feratur sursum : potest
nim lapis per violentiam ferri sursum ; sed quod iste motus violentus sit

ex eiuH natural! inclinatione, ease non potest >. 8. Th. 1-11, q. VI, a. h.
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manchi un lame sufficiente a regolare gli atti della volonta. Laonde

essendo in tal caso possibile all'uomo di continuare a liberamente

volere, rimane egli responsabile del suoi atti, e colpevole se non

oppone resistenza alia passione assalitrice '. (pp. 6-56).

Ma dove si manifesta in grade superlative la confusione e lo

scetticismo dei filosofi della morale nuova, si d allorquando essi

rogliono determinare in che debba riporsi la bonta e la malizia

degli atti della volonta. Tutti gli antichi errori di Epicure e di Lu-

crezio, e delle varie sette apparse di tempo in tempo nella Chiesa,

trovano lieta accoglienza nelle pagine della morale positivista, sic-

come noi avemmo occasione di dimostrare parlando della sden%a

morale dei positivisti. Senza dunque soffermarci di bel nuovo a ri-

petere le varie opinioni niente affatto morali dei nostri avversarii,

accenneremo brevemente ci6 che la filosofia tradizionale c'insegna

intorno alia bonta e alia malizia degli atti umani. E poichd un atto

vien detto umano nel suo proprio significato se direttamente o in-

direttamente precede dalla nostra volonta, convien riflettere alle con-

dizioni, che devono accompagnare 1'atto affinchd questo possa riu-

scire buono owero cattivo nell'ordine della moralita.

E primieramente, siccome fa giustamente osservare il Gordair,

egli e manifesto che il bene ed il male, nell'ordine morale, si rife-

riscono direttamente alia volonta, e per conseguenza costituiscono

specie differenti riguardo agli atti, che emanano da quella potenza.

Di fatto un buon volere differisce, nella specie, da UQ volere cat-

tivo, perchd, essendo la nostra volonta essenzialmente fatta per ten-

dere al bene, quel primo sara conforme alia sua natura, ed il se-

condo sara contrario. Or bene, stante che gli atti ripetono il lore

carattere specifico dal lore obbietto, ne viene per conseguenza, che

1 Si concupiscentia totaliter cognitionem auferret, sicut in illis qui

propter concupiscentiam fiunt amentes, sequeretur quod concupiscentia TO-

luntarium tolleret ;...Sed quandoque in his quae per concupiscentiam aguntnr,

non totaliter tollitur cognitio, quia noa tollitur potestas cognoscendi, sed

solum consideratio actualis in particulari agibili ; et tamen hoc ipsum eat

voluntarium, secundum quod voluntarium dicitur quod eat in potestate

voluntatia, ut non agere et non velle, similiter autem et non considera:e;

potest enim voluntas passioni resistere . S. Th. ibid. a. 7.

Quum actio infertur ab aliquo, movente in eo qui patitur voluntate

patiendi, non est simpliciter violentum ; quia, licet ille qui patitur non con-

ferat agendo, confert tamen volendo pati : unde noa potest dici involnn-

tarium . S. Th. ibid. a. 5.
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I'utto interne della volonta riceva anche dall'obbietto la sua bonta

o la sua malizia. Perd convien riflettere che sebbene la volonta

non possa desiderare qualsivoglia cosa se non sotto la ragione Ji

beno, succede nondimeno troppo di frequente che essa yoglia un

bene apparente, ovvero prescelga un bene particolare ad un altro,

anche a costo di violare una legge, e renda quindi il suo utto degno
di riprovazione '.

Giova nondimeno riflettere che, per rapporto alia volonta, 1'ob-

bietto ed il fine sono identici tra loro; e solamente pud distinguersi,

sotto il norae di obbietto, un fine prossimo, il quale serva alia vo-

lonta di mezzo per ottenere un fine ulteriore, e pud quindi riser-

Tarsi il nonie di fine a queH'ultimo, che e il piu remote. Se io

dispongo, a mo' d'esempio di un oggetto, che mi appartiene allo

scopo di rendere servizio ad un mio amico, la disposizione, che io

fo dell'oggetto, essendo ordinata a prestare il favore al mio amico,
un tale favore costituisce il fine principale della mia azione 2

.

E sebbene col fine principale si connetta quale mezzo il fine

secondario, la malizia del primo non pud venire affatto cambiata

dalla bonta del secondo
;
che anzi se questo secondo e illecito,

illecita diverra 1'azione, non ostante la bonta racchiusa nel fine

principale
8

: di qui chiaramente si scorge 1' intrinseca reita di qu^lla

massima falsamente e ingiustamente attribuita ad un ordine reli-

gioso, e che invece la vediamo praticata nelle imprese grandi

piccole del liberalismo dominante, che il fine, cioe, sia bastevole a

giustificare qualsivoglia violazione di diritti e di doveri nelle im-

prese e neH'amministrazione della cosa pubblica. E si scorge altresi

1

Voluntas bona et mala sunt actua differentes aecundum apeciem.
Differentia autem specie! in actibui eat secundum obiecta; et ideo bonum
et malum in actibus voluntatis proprie attenditur aecundura obiecta .

S. TH. I-I1 q. XIX, a. 1.

Voluntas non semper est ver: boni, sed quandoque eat apparentia
boni ; quod quidem habet rationem aliquam boni, non tamen aimpliciter
convenientis ad appetendum ; et propter hoc actua voluntatis non est bonus

nemp T, aed aliquando malua . S. TH. ibid.
2 Finia e^t obiectum voluntatis, non aatem aliornm virium. Unde,

quantum ad actum voluntatis, non differt bonitaa quae eat ex obiecto a bo-
nitate quae est ex fine, aicut in actibus aliarum virium

; niai forte per ac-

cident, prout finia dependet ex fine, et voluntaa ex voluntate . S. TH. ibid.
3 Sive voluntaa ait eius quod eat aecundum ae malum sub ratione

boni, aive ait boni sub ratione mali, aemper voluntaa erit mala; aed ad hoc

quod ait voluntaa bona, requiritur quod ait boni aub ratione boni, id est,

quod velit bonum et propter bonum . S. TH. ibid. a. 7.
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la verita di quell'aforismo : bonum ex integra causa, malum ex

quocumque defectu.

Ora qui sorge naturalmente la dimanda: II buon volere HOD di-

pende dalla ragione? II Gordair risponde con San Tommaso, che 1'ob-

bietto della volonta viene a lei proposto dalla ragione ; giacchd il bene

dell'intelletto 6 appunto il bene della volonta proporzionato alia natura

di essa. Laonde quella bonta, che si apprende dalla ragione & identica

con quella, che forma 1'obbietto della volonta. Di fatto il bene ra-

tionale e non gia il bene sensibile 6 proporzionato alia nostra po-

tenza volitiva *. Non dimentichiamo per6 che il principio del bene

morale 6 la legge divina ed eterna. Per la qual cosa se 1'atto in-

terno della volonta 6 buono, cid avviene perche esso & conforme a

quella legge. La ragione eterna di Dio 6 la causa prima della mo-

ralita; la ragione deH'uomo ne $ la causa seconda e derivata; quella

d la regola prima e remota della mofalita, Faltra ne e la regola

seconda ed immediata. Or bene in tutte le cause ordinate 1'effetto

dipende molto piu dalla causa prima anzi che dalla seconda, poiche

questa non opera se non in virtu della prima. Da cio chiaramente

si deduce che la bonta della volonta umana dipenda molto piu dalla

legge eterna che dall' umana ragione
2

.

Termineremo questo rapido esame della prima parte dell'opera

del Gordair intorno alia natura del volontario negli atti umani,

accennando ad un'ultima conseguenza, che discende da quella che

abbiamo or ora detto. Posto che la buona volonta ha il suo prin-

cipale fondamento nella conformita colla ragione divina, ne segue

che la volonta delTuomo per essere buona nelle sue volizioni deve

conform arsi colla volonta di Dio; stante che il bene assoluto, con-

template quale verita dall' intelligenza divina, forma altresl 1'obbietto

del divino volere. Questo bene supremo, che in Dio non 6 altra

cosa che la sua essenza, sara dunque il fine ultimo e necessario

della volonta umana. E poiche la volonta dell'uomo e quella di Dio

hanno per fine il medesimo obbietto, la bonta della nostra volonta

1 Bonitas voluntatis proprie ex obiecto dependefc. Obiectum autem vo-

luntatis proponitur ei per rationem; nam bonum intellectu8 est obiectum

voluntatis proportionatum ei... Ergo ideo bonitas voluntatis dependet a

ratione eo modo quo dependet ab obiecto . S TH. ib. a. 3.

2 In omnibus causis ordinatis effectus plus dependet a cauaa prima

quam a causa aecunda, quia causa secunda non agit nisi in virtute primae
causae... Unde manifestum est quod multo magis dependet bonitas volun-

tatis huruanae a lege aeterna quam a ratione humana . S. Tu. ibid. a. 4.
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de pel fatto stesso nella sua conformita col volere divino. Pero

un;x tale nostra conformita non pud essere assoluta e adequata, ma
solamente per imitazione e nollo debite proporzioni ;

in quella guisa

che la scienza umana pud essere conforme alia scienza divina in

quanto I'mm e 1'altra hanno di comune per obbietto il vero *. Pos-

siamo dunque conchiudere col Gordair, che la volonta ragionevole

sia veramente la buona volonta. E Dio 1'approva appunto perch.)

essa 6 ragionevole, essendo egli stesso la ragione suprema, il Bene

assoluto risplendente con luce infinita nella verita eterna (pp. 57-119).

Negli stretti liiniti di una rivista non possiarao neanco riassu-

sumere nei sommi capi i van argomenti svolti dal Gordair, pren-
dendo egli sempre a guida e maestro la dottrina dell'angelico Dot-

tore San Tommaso. Perchd i nostri lettori ne abbiano almeno il

solo annunzio, riportiamo i titoli delle seguenti trattazioni : Bonta

e malizia degli atti esteriori e delle passioni (pp. 119-171); Dello

disposizioni abituali (pp. 171-217); Generazione ed evoluzione delle

disposizioni abituali (pp. 217-273); Natura e subbietto delle virtu

(pp. 273-321); Virtu intellettuali e virtu morali (pp. 321-379);
Classificazione delle virtu morali (pp. 379-441) ; Proprieta ed evo-

luzione delle virtu (pp. 441-500). E inutile di avvertire, che il

Gordair usa la parola evoluzione non gia secondo le teorie darwi-

niane e la morale dei filosofi positivisti, ma secondo che da raolti

e molti secoli 6 stata adoperata e spiegata dalla sana filosofia. La

quale non si balocca, secondo le teorie della scuola positivista, nel

far guerra ai primi principii della moralita e nel coprire con una

larva di onestS le colpevoli intemperanze delle passioni ;
ma difen

dendo e spiegando quei primi, ed insegnando a regolare ed a fre-

nare le seconde, promuove il benessere dell' individuo e della societa.

4 Bonitas voluntatis humauae dependet ex intentione finis. Finis

autera humanae voluntatis est summum boaum quod est Deus. Requiritur

ergo ad bonitatem humanae voluntatis quod ordinetur ad sunimum bonum...

Ergo ad hoc quod voluntas hominis sit bona, requiritur quod contbrmetur

voluntati divinae . S. Th. ibid. a. 8. Voluntas hominia non potest con-

formari voluntati divinae per aequiparantiam, sed per imitationem ; e4

similiter conformatur scientia hominis sciential* divinae, iuquantum ci-

gnoscit verum . S. TH. ibid. a. 9.
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NOTE TOPOGRAFICHE STORICHE

SULLA PIU ANTICA RESIDENZA DEI PAPI AL LATERAXo.

131. Un po' d'orientamento.

E noto come per il primo millennio dell'eta cristiana la residenza

ordinaria del papi non era in Yaticano presso S. Pietro, ma nel pa-

lazzo del Laterano, il quale fin dal tempo di Costantino il grande
era loro stato donate per il reggimento della Chiesa. II popolo romano

lo chiamd da principio episcopium ovvero patriarchium lateranense, in

appresso palatium lateranense : eretto accosto alia basilica laterana esso

formava con questa chiesa, cattedrale dei vescovi di Roma, quasi una

cosa sola.

II passeggero che si fa oggi a riguardare 1'enorme palazzo Late-

rano nelle sue forme classiche moderne, colle vaste piazze che da tre

lati lo circondano, non s'immagina senza rimpianto la veneranda fab-

brica antica che empieva tutto quello spazio, e attraverso varie tras-

formazioni si conserve fino a Sisto Y, quando le incomparabili me-

morie storiche e i monumenti d'un passato prezioso per la chiesa e

pel papato scomparvero sotto i colpi inesorabili del martello demo-

litore.

Della dimora che i Papi vi aveano tenuta per circa mille anni,

scampo alia distruzione la sola cappella del Sancta Sanctorum, sopra

la Scala santa, piccolo santuario dedicate all'illustre martire romano

Lorenzo. Chi vuole avere un'idea e godere una reminiscenza d'un'arte

medievale oggimai rarissima in Roma, bisogna si contenti d'un'oc-

chiata attraverso le finestre (giacche sperare d'entrarvi gli d poco meno

che impossibile) e vi scorgera il fare del secolo XIII colla struttura

gotica e gli ornati cosmateschi. Quella era la cappella domestica dei

papi, la Sistina del medioevo, per cosi dire, la quale rimane lassu

a darci qualche scarso concetto dello splendore del palazzo.

Ma dalla posizione di quest'oratorio sopra la Scala santa, separata

dall'odierno palazzo per tutta la piazza interposta, si pud argomen-

tare quanto ampiamente si stendesse il complesso degli edifizi che
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oomponevano 1'epiacopio lateranense. Dall'entrata laterale della ba-

silica che d in capo al braccio destro della croce, e che ftn d'allora

era aperta, correva la fabbrica di logge, sale e stanze diverse, seguendo

per un tratto quella fronte del palazzo inoderno, fino alia cappella di

8. Lorenzo. Cola entro 1'episcopio erano compresi non solo i quartieri

proprii del Papa e de' suoi uffieiali, ma una quantita d'altri istituti

e uffizi, seminarii di chierici, gli archivii della chiesa e la biblioteca,

ospizii per i pellegrini, altri per i poveri, e bagni.

Cosl per esempio, sulla parete esterna della cappella di S. Lorenzo,

che volge a mezzogiorno, si vede tuttora una grande abside ornata

d'un mosaico, dov'e rappresentato Cristo tra gli Apostoli, e diverse

scene con Costantino e Carlo Magno. Esso ricorda una delle sale mag-

giori e piu splendide dell'antico palazzo, il cosi detto triclinium di

Leone III. Dico che ricorda soltanto lo stato antico
; poichd ne il mo-

saico nd 1'abside stanno al posto del primitivo triclinium, anzi ne sono

lontano assai. Questo che oggi vediamo 6 una copia del mosaico ori-

ginario, fatta eseguire da Benedetto XIV in questo nuovo sito, ado-

perandovi e/inserendovi qualche pezzetto dell'antica opera musiva.

Altri residui piu rilevanti deirepiscopium si conservarono sotto la

costruzione della Scala santa. Gia il Marangoni nel suo libro intorno

la Scala santa aveva data una descrizione delle volte, pilastri e co-

lonne di quei sotterranei ornati di antichi dipinti; e piu minuti rag

guagli ne aveva dati il Rohau It de Fleury nel la sua splendida opera
Le Latran au-moyen age. Ai nostri giorni ne riprese lo studio il sig. Ph.

Lauer, della Scuola francese di Roma, il quale negli scavi intrapresi a tale

effetto ebbe la bella ventura di dimostrare come quelle stanze appar-
tenessero all'archivio della santa Sede (scrinium lateranense) e alia

galleria a colonne che gli ricorreva dinanzi. Tra 1'altre cose egli sco-

perae una pittura murale, del sesto secolo incirca, che rappresenta
S. Agostino in seggio di dottore, e doveva far parte molto appropriata
della decorazione di quella parte del palazzo, nella quale si conser-

vavano libri e documenti *.

Nel rimanente sono scarsissime le reliquie superstiti dell'antica

muratura. Si riducono a pochi ruderi delle fondamenta, che dovreb-

bero ritrovarsi sotto il palazzo moderao, e che il Renault de Fleury

riporta nella ricostruzione da lui disegnata.

All'incontro per rintracciare la primitiva disposizione forniscono

molto lume diversi antichi disegni di piante e prospetti ;
tra i quali

6 preziosa singolarmente la pianta del 1630 pubblicata dal Contini,

ripubblicata del pari dal Rohault de Fleury *. Essa e ricavata dai

resti che si scorgevano sempre a quel tempo, dai disegni conservati

1

Mtlangei d'archjologie et d'histoire, 1900, pag. 251 BS.

* Le Latran. pi. VI e p. 439.



476 ARCHEOLOGIA

a S. Pietro in Montorio e in Vaticano, e infine dalla pianta generale
di Roma del Bufalino. II rilevamento del Contini era gia stato

riprodotto dal Severano nolle sue Sette Chiese di Roma p. 534, e

di qua era nuovamente passato nel libro del Rasponi sul Laterano.

Oltraccid il Rohault de Fleury ebbe a mano principalmente un'altra

pianta del secolo XVI, conservata nell'archivio lateranense, la quale

riporta col la basilica una buona parte del palazzo
l

.

Senza dubbio il sig. Lauer, che ora prosegue gli studii sull'epi-

scopium cosi degnamente avviati, vi apportera il sussidio di nuovi

documenti. II che & tanto piu desiderabile, in quanto che la rico-

struzione della pianta e del prospetto, tentata dal Rohault de Fleury
con grande ardire e pari abilita, avrebbe oggi bisogno di essere qua
e 111 ritoccata e corretta. In particolare sara bene trattenersi dall'en-

trare cosi minutamente, com'egli fece, ad assegnare il posto, la gran-
dezza e 1'uso di ciascuna parte, anzi delle sale, stanze ed oratorii

del palazzo. Troppo esigue notizie abbiamo dalle fonti a tal riguardo.

Descrizioni complete del palazzo, e delle sue parti, 1'antichita non

ce ne lascid neppur una
;
n& dei diversi locali e loro ufflzi incontra

che sia fatta menzione se non staccata, per occasione e per cenni

molto imperfetti. Peggio delle vedute esterne, quando si vuol tener

conto delle costruzioni aggiunte di mano in mano nel corso del tempo ;

poichd 1'aspetto, che forse risponderebbe ad un dato periodo, non vale

per un altro
;
ne le mutazioni avvenute ci sono abbastanza conosciute.

Tutto ci6 riuscira dimostrato piu che a sufficienza dalle poche pa-

gine seguenti, nelle quali pure riscontreremo con piacere alcuni posi-

tivi guadagni. Nostro intento e riunire semplicemente le notizie a noi

pervenute intorno alia disposizione e a diverse parti dell'antico palazzo

lateranense, quale esso era avanti il secolo IX.

132. // palazzo Laterano nella vita Sergii 1 .

La parte esierna,

Indizii topograflci che risalgano a quel tempo antico, ne ineontriamo

sparsi con certa copia specialmente nella Vita Sergii Ipapae del Liber

pontificalis. Leggendo in questa fonte la narrazione delle tempestose
vicende delPelezione di questo papa e delle agitazioni del suo ponti-

ficato (687-701), ci troviamo ripetutamente trasportati nelPabitazion*

pontificia, teatro di quei tumultuosi avvenimenti, ben inteso, non

senza incontrare qualche enigma riguardo alia posizione dei luoghi

ivi rammentati.

1 Le Latran, pi. V.
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Era morto il papa Conone, predecessore di Sergio, ed ecco due pre-

tendenti, 1'arciprete Teodoro e 1'arcidiacono Pasquale, ambire la cat-

tedra pontificia, che sorretti da' loro partiti fieramente awersi, per
via d'illegittime elezioni, tentano entrambi di occupare. Prizno pen-
siero dell'uno e dell'altro, affrettarsi a prendere possesso dell'episco-

pium o patriarehium. Quogli, spalleggiato da' suoi elettori, dccupa la

parte inlerna ; quest' altro a' irapadronisce della parle esterna prin-

eipiando daU'oratorio di S. Silvestro ool che egli aveva pure in mano
la basilica domus luliae quae wampum respicit. Se non che il clero

maggiore, unitosi coll'aristocrazia laica della citta e gran numero di

popolo sal Palatine, ivi in una sala del cadente palazzo dei Cesari

procedette ad una legittima elezione del papa, fermando la scelta sul

prete Sergio, titolare di S. Susanna al Quirinale. L'eletto fu tosta-

mente condotto alia chiesa di S. Cesario sul Palatino per esservi accla-

mato, e di la all'epiacopio lateranense. Trovando serrate e sbarrate le

porte (fores), le sfondano, entrano, e Sergio subito vi prende posto

non lungi dall'entrata. I due pretendenti allora, visto che di fronte

agli amici di Sergio non si potevano reggere, gli si fanno innanzi senza

altro e gli si sottomettono : sicche ogni cosa nel palazzo rientra in

pace nelle mani del legittimo papa.
Ma il sopraddetto arcidiacono Pasquale solo per mostra s'era sot-

toraesso, e cosi non durd a lungo la quiete nel palazzo, che anzi nuove

brighe e piu dolorose si preparavano al papa. Pasquale con iarghe

promesse ohiama in aiuto 1'esarca di Ravenna Giovanni Platys, spe-

rando che gli presti braccio forte a cacciare Sergio dal seggio pon-
tificio. II greco, cupido di guadagno, muove difatto da Ravenna con

forza armata: ma giunto appena in Roma, non tarda a persnadersi
della vera condizione delle cose, che a levare il papa dal Laterano,
ore si stava rinchiuso, non era da pensarci, e che quella di Pasquale
era causa spallata. Non voile pero essersi mosso per nulla, e per sua

indennita impose al legittimo papa Sergio una contribuzione di cento

libbre d'oro. N6 ragioni, n& trattativa dall'episcopio all'esarca non

valsero: il papa a stento dovette sborsare la somma pretesa. Allora,

rioompoate le cose, flnalmente Sergio pote essere conseorato (in sedem

beati Petri aposMi ordinatus eat).

Contuttocid un'altra volta dovevano i Bizantini tornare a dar noia

in Laterano e turbare la pace di questo insigne pontefice. Un pro

tospatario imperiale con gran seguito armato sforzd un giorno 1'en-

trata per imprigionarlo. Ma per buona ventura nella stretta soccorse

all'amato padre il cosiddetto esercito ravennate. Trova serrate le porte

del palazzo (fores inferiores et superiorea), e minacciando di farle

schiantare, ottiene che gli vengano aperte. Ed allora il papa a rice-

vere festosamente i suoi liberatori, si conduce vicino alia porta (janua)
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uscendo dalla basilica domni Theodori papae; ivi si pone a sedere m
sedem sub apostolos, e accoglie i ravennati. Nella quale contingenza

il protospatario costretto a fuggire per salvarsi e cercare un nascon-

diglio, non trova di meglio che rimpiattarsi nella camera da letto del

papa stesso.

In quest! ragguagli adunque, che abbiamo riportati per gli ac-

cenni topografici che contengono sul palazzo pontificio, abbiamo il

cubiculum pontificis, la basilica Theodori, la basilica domus luliae, un,

oratorium di S. Silvestro, poi I'entrata, e vicino a questa gli apostoli,

cioe le statue di S. Pietro e S. Paolo, sopra una sedes. Inoltre v'e

fatta distinzione tra la parte interna e 1'esterna del palazzo.

Venendo innanzi tutto all'entrata, questa s'apriva dalla parte set-

tentrionale dell'episcopium, come veggiamo sugli antichi disegni, a un

dipresso su quella linea che va dalla Scala santa al canto del palazzo

moderno. Dinanzi alia scala stava, conforme all'uso dei palazzi romani

antichi, un portico a guisa di atrio; mentre un altro lungo portico

correva, al primo piano, congiungendo i locali della Scala santa e del-

1'oratorio di S. Lorenzo colla grande basilica lateranense.

Orbene di tutto quel gruppo di edifizi quelli che stavano alia si-

nistra di chi entrava, verso il detto oratorio, 1'acquedotto di Claudio

e giu verso le mura della citt&, quelli formavano la parte interna del-

1'episcopio ; quegli altri che stavano alia destra, ciod verso il campo
laterano ove oggi sorge 1'obelisco e la grande cattedrale, costitui-

vano la parte esterna.

Di mezzo fra queste due parti, proprio accosto alia grande scala

principale, era quella sedes sub apostolos che occorreva nelle solenni

occasion!: e queste due memorabili figure degli apoatoli vengono an-

che in appresso rammentate quale insigne ornamento del portico di

entrata.

Viene poi la basilica Theodori, che doveva essere la prima grande

sala, nella parte esterna, a cui s'arrivasse dall'ingresso. Essa infatti

non comparisce soltanto sotto Sergio I situata dove la pongono le

sopraccitate notizie, ma altresi sotto papa Stefano, III (768-772), se-

condo il Liber pontificalis, essa fu la prima in cui espugnata la scala,

entrassero certe schiere armate, e donde tosto il Papa stesso le ri-

caccio"
1
. E non molto tempo avanti papa Stefano cio& nell'anno 745,

in questa medesima sala s'era adunato un sinodo per gli affari della

chiesa germanica, a cagione degli eretici Adalberto e Clemente *..

1 Liber pont. Stepb. Ill n. 287 ; ed. DUCHESNB 1, 4*79.

1
DUCHHSNB, p. 438 n. 38.
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Innanzi a Sergio perd essa non si trova nominata. II suo nome, come

si pud congetturare dal titolo basilica domni Theodori. 1'avrebbe ri-

cevuto dal tempo che fu eretta o arredata sotto papa Teodoro (642-

649), e perd rimonterebbe ancora al secolo di Sergio.

Ora di Teodoro nel Liber pontificalia e detto semplicemente che

fecit oritorium beato Sebastiano intro episcopio lat&anense. Tutti sanno

perd quante lacune sono in questa fonte storica : e potrebbe darsi be-

nissimo che 1'oratorio di S. Sebastiano fosse appartennto a quella ba-

silica; sicche questa resterebbe indicata indirettamente dal Liber pon-
tificalis. II Duohesne in verita non 6 alieno dal fare una cosa sola

dell'oraforiurn S. Sebastiani e dell 'orator-turn S. Silvestri che occorre

sotto Sergio '. Pare tuttavia cosa un po' singolare che cotale oratorio

mutasse cosi prestamente il nome, nell'assai breve spazio cioe che

corre tra Teodoro e Sergio. Piuttosto inclinerei a credere che 1'ora-

torio di S. Silvestro appartenesse ulla basilica lulia, al modo stesso

che quello di S. Sebastiano alia basilica Theodori.

Or qui ci si domanda : dov'era dunque la basilica domus luliae,

rammentata nella notizia di Sergio? Manifestamente nella parte esterna

del palazzo, cioe alia destra dell'entrata : il suo nome stesso richiama

il pensiero a qualcuuo di quegli edifizi che gia ab antico furono do-

nati alia chiesa da Costantino, e fin d'allora portava il classico nome
di domus lulia. Piu tardi s' incontra presso Cencio fatta menzione di

una camera luliae imperatricis nel palazzo di Laterano
;
dove questi

intende certainente 1' imperatrice Elena, che aveva i soprannomi Fla-

via lulia
;
e poichd il locale da lui mentovato probabilmente coincide

o e connesso colla sopraddetta basilica, cosi la basilica domus lutiae

non sarebbe altro che una sala appartenente al quartiere di Elena

madre di Costantino.

Basilica lulia sembra essere il nome abbreviate di questa sala,

ehe sotto questa denominazione s' incontra fin dal tempo di Bonifacio II.

ivi consecrate 1'anno 530. Nella basilica Giulia del Laterano, sotto

papa Vigilio, viene condotto da Belisario il prigioniero Vitige, 1'in-

felice rede' Goti, a ricevervi il giuramento che sara condotto con si-

curezza a Costantinopoli. E quando S. Gregorio Magno ricevette i ri-

tratti del novello imperatore Foca e della sua consorte Leonzia, e

detto nel Registrum che li fece acclamare dal clero e dai maggiorenti
in Lateranis in basilica lulii

2
. E ben vero che il Registrum legge ba-

silica lulii, ma in cambio di lulii forse in origine vi si leggeva lulia,

e per lo meno la variante basilica Vigilia, di uno tra i codici piu
antichi (R 1), parrebbe accennarlo. La basilica lulii, che stava nella

citta, era tutt'altro, ciofc la chiesa di S. Maria in Trastevere edifi-

1

DUCHKSNE, p. 234 D. 11.
"

fiegtttrum ed. EWALD et HARTMANN, 13 n. 1.
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cata da papa Giulio, alia quale rimase per un pezzo il nome di lui,.

a quella maniera che alia basilica di S. Maria Maggiore sull'Esquilino

resto il nome ufficiale di basilica Liberii.

In questa stessa parte esterna dell'episcopium stava inoltre 1'oro-

torium S. Silvestri, come si rileva dalla sopra citata narrazione della

vita Sergii, ove si dice che 1'usurpatore Pasquale riusci a imposses-

sarsi della basilica domus luliae, quae super campum respicit, e di tutta

la parte esteriore del palazzo principiando daU'oratorio di S. Silve-

stro . Che se ammettiamo, e non 6 improbabile, che esso oratorio-

appartenesse in qualche modo alia basilica Giulia, allora s'intende

tanto piu facilmente, perche gli fosse toccato il titolo del santo papa
Silvestro : giacch 1'abitazione di Elena suggeriva naturalmente 1'idea.

di onorare quivi stesso, per mezzo di un oratorio, la memoria d'un

papa che aveva avute si strette relazioni col figlio di lei Costantino.

Certo e che nel seguito del tempo 1'oratorio di S. Silvestro ebbe

sempre un' importanza degna del suo nome. Quando infatti il papa,

secondo una consuetudine ab immemorabili, veniva a prendere, con

atto proprio, possesso del palazzo di Laterano (iuxta morem, si legge

nella vita di Stefano II
') secondo il Cencio 2

il nuovo eletto, entranda

neirepiscopium, seguiva il corteo sfilando pel portico, passava dinanzi

alle statue degli apostoli e tosto era condotto alia cappella di 8. Sil-

vestro. Di questa torna a farsi menzione a propoaito delle pitture a

ornamento del portico nel tempo di papa Zaccaria; ed anche qui 6

supposto che essa non sia gran fatto lontano dall'entrata 3
.

132. La parte interna del palazxo.

I grandi lavori, secondo il Liber pontificalis, fatti da papa Zac-

caria nell'episcopium, non pare che ne abbiano trasformato essenzial-

mente 1'aspetto; e ne anco i restauri di Gregorio IV, altro pontefice

che al pari di Zaccaria vi spese di molte cure. Zaccaria rivolse i suoi

pensieri principalmente al lato settentrionale, cioe alle parti yicine al-

1'ingresso; Gregorio IV, invece, s'occupd del Jato orientale, e in partico-

lare degli ediflzi cadenti, quae infra palatium ab antiquis patribus

videbantur esse constructa, beatissimus jam sepius nominatus papa Ore-

gorius novo eultu et opere a fundamentis erexit atque conposuit
4
. Delle

due meta dell' episcopio sopra distinte, la pars externa e Vintema>

alia seconda soltanto si riferiscono i lavori de' due papi predetti ;

1 Liber pont. Steph. II, n. 227, DUCHBSXK p. 440.

2
Ap. MABILLON, Museum Ital. 2, 212.

*
Lib. pont. Zacharias a. 218 p. 432,

* Lib. pont. Gregor. IV n. 475.
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di lavori intorno all'altra non c' notizia alcuna. Scnza ritomare per-

cid sit questa parte, ci restringiamo all' interna, quella ciofc che gi&

abbiamo detto trovarsi a man sinistra di chi entrava. E qui ancora

restringendoci phi, possiamo tralasciare di parlare de' lavori fattivi

da Oregorio IV, come quelli che cadono fuori del periodo che abbiamo

qui proso a studiare. Tralasciamo del pari varie trasformazioni di

Leone III, e tra 1'altre le opere dentro il cosMdetto triclinium Leonia-

num, che era nna bella e ampia sala con due absidi a' due capi.

11 cubiculum pontifidum e la basilica Vigilii. II cubiculum, ciod il

quartiere formato dalle stanze addette all'uso personale del papa, era

la parte piu essenziale nella parte interna del palazzo, ed 6 mento-

vato molto spesso. Situato dalla parte dell'odierna facciata della basi-

lica Lateranense, pare ch'esso rispondesse incirca al lato destro della

gradinata, e si pud supporre che s'aprisse con libero sguardo sopra il

bell'aspetto della Campagna, solcata da' grandiosi acquedotti, dalle su-

perbe strade consolari che correvano fiancheggiate di marmi e monu-

menti su su fino alle amene pendici d'Albano.

S. Gregorio magno in un sinodo dell'anno 595 fece degli ordina-

menti per i secreta cubiculi servilia (ministerium cubiculi pontificalis) '.

Secondo Giovanni diacono, suo biografo, il quartiero di S. Gregorio

era iuxta... basilicam quondam doclissimi papae Vigilii (2 c. 25),

Era questa basilica stata costrulta o arredata e adorna di belle pit-

ture murali da papa Vigilio
*

;
ed in essa soleva dappoi papa Gre-

gorio magno nel giorno di Pasqua e in altre grandi feste fare le sue

solenni distribuzioni di donativi. (lo. diac. ib.}. Possiamo immaginarci
che quella sala, vicina com'era al quartiere private del papa, fosse

allora a un dipresso cid che 6 a' nostri giorni la sala del trono in Va-

ticano. Ivi ancora papa Yitaliano accolse a convito solenne 1'impera-

tore Costanzo 3
.

Quivi adunque abitarono i pontefici, fino a Gregorio IY del quale

pel primo si legge che per maggior quiete si fece allestire un altro

appartamento neU'episccpium, cioe un habitaculum... prope oratorium

S. Laurenlii *.

II geminario dei chierici e il vestiarium. Non lungi all'abitazione

del papa era quella dei giovani chierici, che s'educavano per servigio

della chiesa; e che avendo tra i principali doveri di apprehdere ed

eseguire il canto della pubblica Liturgia erano chiamati senz'altro la

schola cantorum. Che questa fosse connessa colle stanze pontificie ne

fa prova, tra 1'altro, ci6 che si legge di Stefano III, che come chie-

1

Regittrum 5 n. 57 a pag. 363.

* ROHAULT DE FL. Le Latran p. 457.

Liber Pont. Vital, n. 135 p. 343.
' Cf. ROH. DE FL., Le Latran p. 434.

Serie KVUI, vol. IV, fate. 1284. 31 9 novembre 1901.
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rico passd i suoi giorni in lateranensis patriarchii cubicuto finch.6 fa

ordinato prete
*

;
e di Stefano II che fu educate in venerabili cubiculo

Laieranensi pro doctrina apostolicae traditionis *. Orbene ai giovani

cantori il grande pontefice Gregorio, quell'insigne amico e fautore del

canto sacro, fece un'abitazione a loro uso proprio, come riferisce Gio-

vanni diacono (2 c. 6) tsub patriarchii lateranensis domibus >, e ne

indica i locali ch^ tinfra palatium ab antiquis patribus videbantur

esse constructa > e furono poi rinnovati da Gregorio IY, come si vede

dal testo surriferito.

Alia memorabile sollecitudine di S. Gregorio Magno per la mu-

sica sacra era dovuta un'altra schola cantorum, meno importante se

si vuole, ch'egli fece fabbricare sub gradibus basilicae b. Petri

apostoli > affinchS prestasse servizio nella Liturgia della basilica va-

ticana.

Colla schola cantorum della basilica lateranense, ciod il semi-

nario romano di quei tempi, pare che fosse connesso il cosiddetto

vestiarium, e che 1'una cosa e Paltra stessero vicinissime, forse con-

tigue, alia basilica cattedrale
; eppero nella parte piu meridionale di

tutto il patriarchium. Di Leone III dice il Liber pontificalis che fu

educato nel vestiario patriarchii . Era questo il luogo dove si ripo-

nevano gli oggetti preziosi ed i paramenti per le funzioni dell'altare,

quelli cio& che non si conservavano nella sacristia (sacrarium o se-

cretarium). Quivi dunque era la stanza del tesoro della chiesa ro-

mana. Di essa ritorna memoria sotto papa Severino, allorquando il car-

tulario Maurizio entrd a forza nel palazzo pontificio e le sue genti

c sigillaverunt omnem vestiarium ecclesiae seu cymelia episcopii , e

un'altra volta ancora quando 1'antipapa Costantino, fuggiasco, cercd

nel vestiarium un sicuro ricovero 3
.

Tra le stanze del vestiario o vicino alle medesime era poi un

oratorium S. Caesarii, nel quale per 1'appunto si rifugio" il perse-

guitato Costantino. Da questi casi infuori quest'oratorio del palazzo

lateranense non ricorre nella storia antica
;

bensi e nota una cap-

pella di S. Cesario sul Palatine, dianzi ricordata, ed era una cap-

pella di corte dove si tenevano solenni funzioni di genere sacro. II

titolo di San Cesario per quest'oratorio palatino, e verosimile che sia

stato suggerito dalla somiglianza del nome con quello dei Cesari : sif-

fatti esempi di nomi, scelti cosi per la somiglianza del suono, non aono

punto rari in Roma verso il tramonto dell'impero e nell'eta bizan-

tina. Non 6 impossibile percio che anche il Cesario lateranense ab-

1 Liber pont. n. 262 p. 468.

2 Liber pont. n. 227 p. 440.

1 Liber pont. Steph. Ill n. 270 p. 470.
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bia dato il titolo al predetto oratorio per riguardo del Cesare romano

Costantino e del doni imperial! da lui fatti al vestiario, ove si trc-

vava la cappella.

Come si vede, gli oratorii nel palazzo pontiflcio non facevano di-

fetto : oltre i gi& rammentati si aveva pure un oratorium S. Petri da

Gregorio II eretto e ornato di manno alle pareti '.

Balneum e paracellarium. Non c'era palazzo signorile a quel tempo
che non avesse il bagno. Esso non poteva mancare al Laterano. Leg-

giamo infatti nel secolo VII, che quando 1'imperatore Costanzo fu in-

vitato a desinare da papa Vitaliano nella basilica di Vigilio, prima
del pranzo fece il suo bagno ivi nel palazzo stesso. E il luogo non

doveva essere discosto dal quartiere pontificio. Vi discendeva una scala

< scala quae ducit ad balneum >
,

la quale in un certo caso ricordato

nella vita di Stefano III servi per uscire daU'episcopium *, ed e pro-

babilmente identica coll'antico < porticus qui descendit ad balneum

di cui e parola nella vita Hadriani 7 3
. Ivi papa Adriano fece erigere

una torre con un solarium < turris mirae pulchritudinis; deambula-

torium scilicet solarium, cum cancel lis aereis. II bagno era alimen-

tato dall'acqua Claudia che scorreva cola vicino, e di cui Adriano

stesso, a benefizio della citta, aveva restaurato il magnifico condotto
;

da Gregorio IV poi fu rinnovato e ornato a lastre di marmo.

Accanto al bagno era il paracellarium cioe luogo delle cantine e

de' magazzini. Ne abbiamo notizia dal Liber pontificalia ove racconta

i lavori di Gregorio IV (n. 475). Nel c paracellarium sanctae romanae

eccleaiae (forse un altro?) al tempo di Adriano I si deponevano certi

prodotti naturali della domuscultae (n. 327), in quel la guisa che, sotto

lo stesso papa, nell' chorreum sanctae nostrae ecclesiae > (ib.) erano

riposti i frutti dei poderi della Chiesa romana.

Ad uso ben diverse fu talora fatto servire un cellarium laleranense,

cioe a uso di prigione. Forse perch6 quel luogo fosse rimoto e pro-

fondo, ivi fu rmchiuso Sergio competitore di papa Stefano III (n. 288

p. 480) ;
ed e contraddistinto espressamente da un altro cellario^ cella-

rium majus
4
.

II c descensus qui paracellarium respicit che non ricevendo lume

da finestre, ne fu provveduto da Gregorio IV, e probabilmente la stessa

dianzi mentovata c scala quae ducit ad balneum >. Inoltre Gregorio IV

edified un triclinio, che porta il suo nome, e se bene intendiamo questo

1 Liber pent. n. 182.

2 Liber pent. Step. Ill n, 271 p. 471.

3 Liber pout. Hadr. In. 329 p. 503.

4 DUCHESNE p. 482 n. 24: in cellario majore.
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passo, esso in parte era nel paracellarium : egli fece nel triclinium

Gregorianum absidas duos dextra levaque posila in paracellaria.

Vicedominium et scrinium. Vieedominus era il titolo deH'ammini-

stratore del palazzo pontificio, e vicedomini s'incontrano del pari in

casa de' vescovi piii riguardevoli e pi ft ricchi. II posto piu acconcio

per tale ufficio, che importava continue faccende col di fuori, era na-

turalmente vicino alia porta, in capo alia scajia. E difatto un passo

nella vita di Stefano III pare che ivi appunto ponga il quartiere del

vicedominus e i suoi uffici (vicedominium) ;
e delPantipapa Costantino

si dice che entra co' suoi partigiani a forza nel patriarchium < et ascen-

dentes cum eo in vicedominio > quivi gli fanno conferire gli ordiai

minori '.

Con maggior precisione, grazie alle recenti scoperte del Lauer,

conos.ciamo il sito dello scrinium apostolico, cioe dire del grande ar-

chivio pontificio e della biblioteaa anuessa. Esso a principio si con-

servava probabilmeute presso la chiesa di S. Lorenzo in Damaso
;

donde gia avanti al secolo VII era passato al Laterano. Nelle formule

del secolo VII, dice il de Rossi, archivum sanctae romanae ecclesiae

e sacrum lateranenae scrinium sono certamente una cosa sola 2
. Ora

il posto preciso dell'archivio era subito dietro il portico d'entrata

eretto da Zaccaria. Questi, si legge, eresse il suo portico ante scri-

nium laleranense e sul luogo stesso innalzd una torre 3
. Cosi il por-

tico come la torre dovettero inoltre avere una connessione coli'archi-

vio, come si pu6 argomentare dalla descrizione della loro decorazione

fattane nel Liber pontificalis. La torre stet^e in piedi per lungo tempo
ed e noto ch'essa sorgeva a sinistra della scala del lato settentrionale

;

e pru oltre ancora a sinistra di detta scala si stendeva il portico di

Zaccaria. Ivi soleva papa Adriano pascere i poverelli, cio6 in por-

ticu quae est juxta scala, quae ascendit in patriarchio, ubi et ipsi

pauperes depicti sunt > (n. 328 p. 502). Dietro i ruderi di questo

portico fu ritrovata quella figura dipinta del dottore S. Agostino, che

popra abbiamo rammentata, ed un residuo delle pitture muraji che

ornavano lo scrinium.

1 Liber pont. Steph. Ill n. 264 p. 468.

2 Codices Palatini bibl. Vat. I p. LXXX.
3 Questo ponteflce tra le molte costruzioni che imprese, fece fare un

triclinium ante basilicam beatae memoriae Theodori papae (n. 218

p. 432^. La macrona ovvero macrena lateranensit patriarchii, da Leone III

restaurata e fregiata di dipinti, della quale dice il Liber pontificalis che

extenditur a campo et usque ultra imagines apostolorum (Leo III n. 414,

t. 2 p. 28) ed era coperta di una catnara (camera) cioe soffltto a tavolato,

e per 1'appunto il portico predetto.
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Seguitando 11 portico lungo il lato settentrionale del patriarchium

arriviamo all'oratorio di S. Lorenzo, che avevaino incontrato a prin-

-cipio. Questa unica particella per buona ventura scampata alia distru-

zione del seeolo XYI, unico testimonio snperstite dell a grandezza e

magnificenza antica, viene raentovata la prima volta sotto Stefano III,

per occasione del piu volte rioordato Costantino suo competitore, che

in 6330 oratorio dell'usurpato palaazo si fe' ordinare suddiacono e dia-

cono. Piu tardi, dopo un inceudio, la cappella fu inleramente rifatta

da Nicold III, (1277-1280). AH' immagine di Cristo che oggi v'e in

si grande venerazione, la cosi detta imago ackeropita del Sancta San-

ctorum, si pud riferire un passo del Liber pontificalia, nella Vita Sfa-

phani II, ove si racconta che questo papa usci in processione per la

citta cum sacratissima imagine Domini Dei et Salvatoris nostri

leau Chriati quae acheropsita nuncupatur .

Soggiungiarno da ultimo una notizia che lion tutti i preti sapranno.

Nel ringraziamento della Messa si legge ogni giorno in fondo al Bre-

riario romano, un'orazione di S. Lorenzo martire, colla formola

Da nobis, quaesumus Domine, vitiorum nostrorum flammas extin-

guere, qui beato Laurentio tribuisti torraentorum suorum incendia

superare>. Orbene quest'orazione ci si trova appunto per un uso

derivato da questa cappella Lateranense, dove terminata la Messa,

quella soleva essere recitata dal papa e da' suoi assistenti. La pratica

ebbe origine dalla circostanza che S. Lorenzo era patrono del santuario,

dal rito proprio alia chiesa romana, anzi della famiglia pontificia,

pa8s6 quindi nell'uso della chiesa universale.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 25 ottobre - 8 novembre

I.

COSE ROMANS

1| Una nuova opera storica sulla Cappella Sistina inviata al Santo Padre

dall' Imperatore di Germania. 2. Inaugurazione della Croce gul Colle

Palatino. 3. Prezioea scoperta di un affresco nella chiesa di Santa

Cecilia. 4. Premiazione ad una scuola eersle cattolica. 5. Le vedute

cinematografiche Vaticane. 6. Una ramanzina ben meritata dal Meg-

gaggero . 7. Lettera diretta dal Santo Padre a Mr. Cbapelle, Arci-

TOSCOVO di New-Orleanp. 8. Per Donna Anna Maria Torlonia. -

9. Le recent! diacussioni intorno all'azione cattolica in Italia. 10. Norme

stabilite dalla Sacra Congregazione dei Veecovi e Regolari per 1'ap-

provazione dei nuovi Istituti religiosi di voti semplici.

1. II Signer Barone Wolfram de Rotenhan, Inviato Straordinario

e Mini.stro Plenipotenziario di Prussia presso la Santa Sede, ammesso

all'onore dell'udienza dal Santo Padre, gli presentava, per incarico

ricevuto da Sua Maesta Guglielmo II, Imperatore di Germania, il

primo volume dell'opera storica sulla Cappella Sistina, riccamente

illustrate ed artisticamente rilegato, che, sotto gli auspicii del Governo

Imperiale, ha impreso a pubblicare il signer Dott. E. Steinmann.

Al termine della udienza venivano introdotti e presentati a Sua San-

tita dal predetto signor Ministro, il signer Conte de Dressier, addetto

alia Legazione di Prussia presso la Santa Sede, ed il Dott. Steinmann,
il quale, accolto con benevolenza dal Santo Padre, e corrispondendo pie-

namente all'interesse vivissimo che per tale opera prendeva Sua Santita,

gli forniva tutte le spiegazioni opportune. Sua Santita voile rallegrarsi

coll'autore per 1'opera di grande valore storico ed artistico intrapresa

a pubblicare, e pel singolare e meritato favore, col quale P Impe-
ratore Guglielmo la seconda e promuove.

2. Con grande solennita fu inaugurata la Croce sul famoso colle

Palatino e precisamente sulla salita di S. Bonaventura, a memoria

del nuovo secolo. Dai buoni religiosi era stato ben disposto Pombroso

viale che conduce alia Chiesa. I giovanetti del Ricreatorio Monti-

Esquilino (S. Giov. B. de la Salle), circa 200, con la loro graziosa
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fanfare, precedevano il devoto e numeroso corteo. Venivano poscia

le flglie di Maria bianco- veatite, gli alunni di diverse Congregazioni

Marian e e quindi il clero. II Rev. P. Leonardo da Pofi, dopo la bene-

dizione, fooe uno splendido e commovente discoreo, improntato ad

affettuosa venerazione alia SSnia Croce. Si prooedd quindi alia bene-

dizione della edicola della Addolorata : e tra gli evviva alia Croce ed

a Maria, collo stesso ordine rientrarono tutti in chiesa, ove ebbe luogo

il canto del Te Deum e la Benedizione del Sacramento.

3. I lavori di restauro alia chiesa di S. Cecilia in Trastevere, ordi-

nati dalla munificenza dell'Eminentissimo Titolare Cardinale Mariano

Rampolla del Tindaro, condussero a molte scoperte, delle quali ripor-

tiamo 1'ultima, che si distingue per la sua straordinaria importanza.

Rimuovendosi alcuni stall i del Coro, comparve un grande affresco, il quale
fu subito dagli studiosi esaminato e giudicato come una delle migliori

opere dell'evo medio, sia per composizione che per disegno e senti-

mento artistico. La pittura era coperta da un grosso strato di polvere

che ne rendeva in gran parte incerta la visione, e alcnne figure erano

state ritoccate da mano ben poco esperta. La preziosa pittura, che ha

una lunghezza di ben quattordici metri, rappresenta Gesu in gloria.

II Redentore, seduto su di un ricco trono e circondato da una grande

aureola, stende misericordioso le braccia in atto di suprema pieta vereo

i suoi figli, e col viso un po' chino sembra accennare alia ferita san-

guinante del costato che si vede ben distinta, essendo la tunica aperta.

Un coro di angeli di squisita fattura circonda la divina aureola. Quan-

tunque in parte distrutte, corrono intorno a queata verso 1'alto, in-

curvandosi, tre fascie seminate di croci, forse avanzo dell' iride cir-

oolare che conteneva la corona colla mano di Dio, secondo 1'antico

uso cristiano riscontratosi anche in qualche pittura dell'evo medio.

La Yergine e S. Giovanni Battista si trovano ai lati di Gesu. La figura

di Maria, ritenuta molto miracolosa, fu in tempi diversi piu volte

dipinta; onde ben poco conserva ora del primitivo affresco, nonostante

il restauro del prof. Bortolucci. Quella di S. Giovanni, invece, venne

lasciata intatta, e pud dirsi la migliore per disegno e colorito. Presso

la Madonna sta seduto S. Paolo; seguono altre figure di Apostoli.

Dalla parte sinistra, immediatamente appresso a S. Giovanni, trovasi

S. Pietro in cattedra e cen una squadra in mano. Molto si e discusso

sul significato simbolico di essa. Dai piu si ritiene che la squadra
caratterizzi il Vicario di Cristo quale ediflcatore della Chiesa cristiana.

Vengono dopo, S. Giovanni Evangelista colla coppa, S. Tommaso,
8. Girolamo e S. Andrea, tutti riconoscibili, per essere stati liberati

dallo strato di polvere solidificata che copriva le pitture. Lungo raffresco

oorre una fascia rossa, su cui, con lettere bianche, sono scritti i nomi

ora frammentati di tutti i personaggi. Le figure, secondo 1'antico uso
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cristiano, hanno nimbi rilevati e dorati. Altre pitture sono venute alia,

luce aelle pareti ai lati delJa porta che dal corridoio del monastery

conduce al coro. Diagraziatamente non soiio ben conservate, se si eccet-

tuano due medaglioai rappresentanti la Yergine e 1'Arcangelo Ga-

briele. I dotti archeologi gia studiano e tentano di risolvere questi

due important! problem! : in qual tempo fu eseguito 1'affresco? chi

puo presumersi esserne stato 1'autore?

4. I/annuale premiazione agli alunui delle scuole serali clella be-

nemerita associazione cattolica artistica ed operaia di Roma, ebbe luoga
jiella splendida Sala della Filodrammatica Romana al palazzo Aitemps.

Dopo un bellissimo discorso di circostanza pronunziato dal sig. Conte

Pio Miccinelli Guardia Nobile di Sua Santita, vennero distribute a

horte piu di 100 medaglie di argento e tre premi di lire 25 ciascuno-

per le frequenze all'Oratorio ed alle Scuole. Tra le due Scuole di

Adulti e Giovani vennero assegnati dalla Commissione, incaricata del

giudizio dei concorsi sia per lo studio artistieo che per le classi ele-

mentari, ben 259 premi. Rallegrandoci colla benemerita associazione,

le augiriarno nuova lena ed accrescimento di offerte da parte dei

cattolici romani, affinche le sue scuole si moltiplichino a vantaggio
dell'educazione religiosa e civile della classe operaia.

5. Le vedute einematografiche Vaticane, eseguite dal signer Fran-

cesco de Federicia, oltre ad essere un'opera d'arte perfettamente-

riuscita, servono altresi al presente, a compiere opere salutari di

beneflcenza. Di queste vedute ciuematografiche, che sono in nu-

inero di cinquantotto, alcune vennero per molti giorni consecutivi,

richieste ed ammirate col piu grande interesse, alia Sala del cinema-

tografo del signor Napoleon a Barcellona. Una bella collezione venne

di recente affidata dallo stesso De Federicis al Sacerdote Saleaiano

Don Ernesto Vespignani, a Buenos-Ayres ;
il quale si 6 proposto coi

beneficii di queste proiezioni da darsi al pubblico nella Ropubblica

Argentina, di fabbricare un tempio da dedicarsi a S. Carlo. Infatti

le proiezioni Vaticane, cola inaugurate solennemente alia presenza

di Monsignor Espinosa, Arcivescovo di Buenos-Ayres, che si- degn6

dirigere a tal fine la sua parola ad una eletta classe di spettatori, in

pochi giorni hanno gia fatto raccogliere la somma di lire cinque mila

per 1'erezione della chiesa suddetta. Queste vedute einematografiche

vaticane, essendo destiuate ad accrescere il rispetto e 1'amore alia

Chiesa Cattolica ed alia Santa Sede, e necessario che sieno date coi

dovuti riguardi. Laonde fu stabilito d'accordo colle competent! auto-

rita, che esse non possano mai ne alienarsi ne darsi in affitto, ma
solamente ed esclusivamente darsi in proiezioni luminose neiie sale-

di cinematografo esistenti in qualsivoglia parte del mondo; 1 in pre-

seuza di uno speciale rappresentante latore e custode delle relative
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pellicole: 2 non frammnte ad altre proiezioni di altro genere; 3* d'ac-

cordo seinpre coll'Antorita Ecclesiastic* locale.

6. A proposito di uaa sorpresa, fatta dalla Questura in un certo ne-

goeio pubblico posto in una via dalle piu fre^uentate di Roma, sor-

presa che ha messo in vista un nuovo mezzo di corruzione dei cc-

stumi d'incaiUa ed ingannata gioventu, il Messiggero applaude alia

poliria e la incoraggia a non fermarsi nelln guerra alia immoralita,

he dice omai dilagante in tutta Roma. L' Osservatore Romano fa la

seguente ben meritata ramanzina all'improvvisato predicatore del buon

costume, c II fatto sooperto dalla Questura e una forma di corruzione

cbe fa rabbrividire il Messaggero e gli fa confessare che tutta Roma
<i ammorbata dalla immoralita. Mi qnando lui, lui proprio, si mette

di proposito a dipingere a vivi color! le s-jene piu ributtanti della

.mala vita, e guazza nelle circostanze minutissime di essa, offrendo ai

lettori incentivi a pensieri e ad azioni criminose, quando, ogni tanto,

nella rubrioa delle Corbellerie e addirittura iinmorale per conto pro-

prio, quale preoccupazione allora lo prende della immoralita dilagante

in tutta Roma? E di questo dilagamento, che oggi lo impensierisce,

non sarebbe opportune e giusto che rintracciasse in buona fede le

cause prossime, affine di giovare con qualohe prontto alia sana mo-

rale, be non altro pubblica? II Messaggero non oerto infrequente-

mente favorisce il dilagare suddetto con la sua proaa e con le sue

poesie, e poi di tanto in tanto assorge a catoneggiare ! Non sembra

che la severita, in lui, faceia 1'effetto di una smorna o di una ma-

schera d'occasione ? La Polizia, del resto, ha molto da imparare an-

che dal Messaggero, il quale ex abundantia non ha potuto fare a meno
ui consratare il putridume che dilaga in tutta Roma rigenerata da

piu di trent'anni alia inoralita liberale. >

7. Diamo ben volentieri la traduzione italiana della seguente Lettera

xliretta dal Santo Padre a Mons. Ohapelle, Arcivescovo di New-Orleans,

congratulandoci con 1' illustre Prelate di questo nuovo splendido atte-

stato di amore e di stima, datogli dal Supremo Capo della Chiesa:

Al Nostro Venerabile Fratello Placido Ludovico Cfiapelle

Arcivescovo di Nuova Orleans.

LKONE PAPA XIII. Venerabile Fratello salute e*Apostolica Bent-

dixione. I danni cagionati alia Chiesa dallo soonvolgimento dello

Stato nelle Isole Filippine richiesero il pronto ed efncace soccorao

<iella Santa Sede, assuefatta non meno ad incontrare le sventure che

a sollevarle. Fu per questo che mandammo voi come Nostro Delegato
straordmario con missione di studiare sul luogo i disagi apportati alia

Ohiesa dalla rivoluzione, e, per quanto vi fosse possibile, di rialzarne

uuova vita le sorti. Ora pertauto, easendo voi ritornate presso di
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Noi, crediamo di potere ben rallegrarci nel vedere che avete egregia-

mente adempita la vostra missione, e che avete corrisposto alia No-

stra flducia. Infatti, non rifuggendo dai sostenere un lungo viaggio

e le molestie di un clima avverso, avete dimorato non poco tempo
in quelle regioni, e, difendendo a un tempo gli interessi della Reli-

gione Cattolica e quelli della civilta, avete, coll'aiuto di Dio, col-

mato i voti ardenti del Nostro cuore, non solo col porre argine ai

mali che andavano sempre piu dilagando, ma ancora con lenirli e

quasi compensarli con eguali vantaggi. Tributiamo adunque una ono-

rata lode alia vostra benemerenza, e non dubitiamo di fondare buone

speranze sulla vostra attiva e sperimentata capacita. Perch& poi Iddio

conforti de' suoi aiuti queste speranze che voi Ci fate concepire, vi

impartiamo con ogni affetto PApostolica Benedizione, pegno delle ce-

lesti grazie e attestato della Nostra benevolenza. Roma, presso S. Pie-

tro, 28 ottobre 1901, 24 del Nostro Pontificate.

8. La mattina del 6 Novembre nella chiesa del Oesu ebbe luogo

un solenne funerale in suffragio dell' anima della compianta Princi-

pessa Donna Anna Maria Torlonia. In mezzo al tempio Farnesiano

elevavasi un ricco tumulo adorno di grossi cerei e gruppi di candele.

Nell'abside, le cui colonne e il cornicione erano parati in nero, spic-

cava sull'altare maggiore la gran Croce in oro nel maestoso velario

a lutto sorretto da cordoni dorati. La messa di requie venne cele-

brata da Mons. de Neckere, Arcivescovo titolare di Melitene, assistito

dagli alunni del Collegio Germaniuo Ungarico, ed accompagnata da

scelta musica diretta dal Comm. Moriconi. maestro della Cappella Li-

beriana. Dopo la messa pontificale, 1' Emo Cardinale Respighi, Vica-

rio Oenerale di Sua Santita, diede 1' assoluzione di rito intorno al

tumulo. Oltre ai nobili parenti della defunta Principessa, molti si-

gnori appartenenti aU'aristocrazia, i diversi Istituti Pii fondati e man-

tenuti dalla Ecciha Famiglia Torlonia, ed un popolo numeroso pre-

sero parte alia mesta cerimonia.

9. Dobbiamo molto a malincuore registrare da ultimo un fatto do-

loroso, che sarebbe colpa di fedeli cronisti il dissimulare piu a lungo.

Dopo il Congresso di Taranto, onde sembrava essere uscita 1'alleanza

piu cordiale delle parti dissident! del cattolicismo militante d'ltalia,

si fecero invece, non pur nei giornali ma anche in altre manifesta-

zioni di vario genere, piu accese e pill gravi le divisioni. Queste, a

giudicare dalle apparenze, dovrebbe dirsi che riguardano il concetto

della democrazia cristiana oosi lucidamente spiegata dal S. Padre, mas-

sirae nell'Enciclica Graves de Communi. Ma dall'esame attento ed im-

parziale di quelle manifestazioni si fa evidente, non esservi aloun sin-

cere cattolico il quale non accetti pienamente la democrazia cristiana

dal Papa proclamata e non si profferisca con tutta 1'anima a ridurla
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in atti, nelle association! cattoliche e nelle istituzioni d'ordine econo-

mico-sociale. Su questo punto perd le discussion! non dovrebbero avere

e non hanno infatti ragione di esistere; molto meno poi di protrarsi,

come pur troppo accade, si a lungo ed anche taUolta con deplorabile

acrimonia. Ma le divergenze gravi provengono dall'aggiungere a quella

democrazia cristiana concetti, imprese ed intendimenti, che il Santo

Padre e nella nominata Encielica ed in piil altri noti ed autorevolis-

si mi document! non solo non vi ha inclusi, ma ne ha anzi formalmente

esclusi, in particolare e sopratutto la ragione di organamento e di par-

ti to politico. Contro tali concetti, imprese ed intendimenti, si e in

queste ultime settimane schierata in maniera esplicita una parte della

stampa cattolica italiana, ed e a credersi, anzi dal canto nostro ci

auguriamo che presto si schieri ancora queli'altra porzione, la quale

serbd finora un riserbo suggerito vuoi da incertezza, vuoi da lodevole

desiderio di non innammare polemiche disgustose ed anche pericolose.

Certo, in tesi generale, le polemiche tra cattolici sono da evitarsi
;

ma quando divengono neeessarie per impedire che 1'azione cattolica,

tanto importante per gl'interessi religiosi e sociali, traligni dalla via

sicura segnatale dal Sommo nostro Duce, il Papa, e cosi per lo meno

isterilisca e si perda, allora quelle polemiche stesse bisogna affron-

tarle con prudente coraggio e cristiana carita.

Laonde noi sentiamo il dovere, e volentieri lo compiamo, di far

plauso all' Unitd Cattolica di Firenze, la quale in un seguito di arti-

coli nobilissimi si adopera virilmente a mettere a posto le cose, se-

condo gl'insegnamenti chiari e precisi della Santa Sede, perche 1'opera

salutare e necessaria della democrazia cristiana s'intenda, come noi

abbiamo gia piii volte detto, ne piu, ne meno, ne allrimenti dal Papa.
E colla stessa Unitd Cattolica, non abbiamo diffioolta veruna ai accet-

tare il programma di concentraziune espoato in un magnifico articolo,

a torto maltrattato dal Capitan Fracassa e da altri, nella Voce della

Veritd del 30 ottobre, e compendiato nei seguenti punti :

assoluta e reale liberta del Papa, ossia la soluzione della Que
stione Romana come ed in quanto & voluta da Lui, ne piu, ne meno,
ne altrimenti.

assoluto e sincere amore (come obbligo di ogni buon cristiano)

verso la patria nostra, 1'Italia: amore di pensiero e di fatto.

libertA individuale di prefereuza per forme politiche o per di-

nastie, purche siano sempre riservati i diritti della S. Sede e quelli

della giustizia e della civilta, e purche non si voglia impegnarvi 1'azione

cattolica italiana.

sincera e pratica avversione da ogni compromesso col liberalismo

borghese e colla demagogia, dai cavouriani ai marxisti.

accettazione ed attuazione cordiale della democrazia cristiana
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nd pill, ne meno, ne altrimenti di quello che ha detto la Enciclica

Graves de communi, ciod: democrazia cristiana e sinonimo di azione

cattolica popolare essa deve armonizzare le-opere cattoliche gia esi-

stenti con le opere che e necessario od opportune d'istituire a nuovo.

A guarantigia di questo programma e insieme come richiamo al-

Punione sincera, cordiale, indissoluble di tutti i cattolici di ogni
eta e condizione nell'ubbidienza al Papa, suggelleremo questi fugaci

oenni, ricordando 1'articolo indubitatamente antorevole, col quale 1'0*~

servatore romano del 5 novembre si proponeva di troncare la discus-

sione per molti versi inopportuna e rincrescevole, che ormai da troppo-

tempo contiuua tra i cattolici italiani. II predetto foglio notava, come

noi abbiam notato, che in questi ultimi tempi fii eon ripetute in

grembo ai cattolici italiani manifestaxioni di idee, di giudi%ii e di pro-

positi, i quali tendono a spingere i cattolici italiani per una via che

non e certo qiiella ad essi tracciata da Chi ha il diritto e il potere di

fario. Quindi gravemente ammoniva, quanto all'azione che il Papa
vuole nell'ora presente da' suoi figli devoti, essere inconcepibile il bi-

aogno di affaticarsi ad indovinarla od interpretarla, quasi che deficiente?

oscura ed equivoca ne fosse stata la manifestazione; laddove pei ripe-

tuti documenti pubblici e solenni del grande Pontefice Leone XIII

non e possibile incertezza o dubbio. E citato in particolare e testual-

mente il passo dell' Enciclica dell'agosto 1898, in cui il S. Padre

sentenziava che 1'azione dei cattolici italiani nelle presenti condi-

zioni di cose, rimanendo estranea alia politica, si concentra nel campo-

aociale e religiose 1' Osservatore Romano conchiudeva con questa

eloquente e solenne richiamo, col quale anche noi conchiuderemo^

facendo i pi ft caldi voti perche sia da tutti ascoltato.

c A che dunqua lavorare d' interpretazioni e perdersi in vane dis-

sertazioni, quando la parola e la volonta del Papa sono cosi chiare >

lucide, manifeste? A che sognare soonflnamenti ed incursioni in altri

campi, quando i confini di quello, assegnato all'azione cattolica in

Italia, sono cosi nefctamente tracciati, ne e possibile varcarli, senza

nno gtrappo alia disoiplina cattolica, senza contraddire apertamente e

temerariamente alle prescrizioni e ai voleri del Papa? Nella rigida

osaervanza dunque di queste prescrizioni, nella docile e incondiio-

nata sottomissione a questi voleri, da parte di quanti sono in Italia

cattolici veraoi, si abbia il Sommo Pastore un omaggio continuato di

flgiiai devozione
;

si abbia il paterno suo cuore un soave conforto alle

tante amarezze che lo contristano
;
e cosl, ma cosi solamente, 1'azione

cattolica in Italia, avvalorata dalla discipline esemplare, oementata

nella conrordia e nella carita, e per cid stesso protetta e benedtta

da Dio, non i'allira certauiente alia nobilissima meta. >

10. La Sacra Congregazione di Vescovi e Regolari ha pubbli-
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cato le nortne secondo le quali Essa suol procedere nell'approvazione

del nuovi Istitnti religiosi di voti semplici. Nella prima parte si

parla dell'ordine che snole tenere la Sacra Congregazione nell'appro-

vare i nuovi Istituti, procedendo come per gradi e con successivi

decreti a lodarne dapprima lo scopo, ad approvare quiudi 1'Istituto

stesso ed in fine le sue Costituzioni. S'indica opportunamente a quale

sviluppo fecondo di bnono opere deve eSsere giunto 1'Istituto e con

quali criteri debbono essere redatte le sue Costituzioni, per ottenere,

secondo il caso, 1'uno o 1'altro decreto. Nella seconda parte vieno

proposto uno Schema di Costituzioni, vale a dire una guida particola-

reggiata che conduce a redigere colla massima facilita il testo dell&

Costituzioni di qualsiasi Istituto dell'uno e dell'altro sesso, coll'intro-

duzione di quelle varianti, che esigono 1'indole, e il fine particolare di

oiascuno. La S. Congregazione ha cosl agevolato di molto il c&mpito
dei fondatori e fondatrici d'Istituti, e fatto per essi come per i Rev.mi

VeBcovi, opera utilissima, offrendo il modo di uniformarsi in tutto

alle disposizioni della Santa Sede.

II.

COSE ITALIANS

1. Science dimostrazione di fede cattolica a Monza. 2. Partenza di ottanta

Wissionari Saleeiani. 8. Corappicsa protista dei cattolici di Livorno.

4. GH italiani premiati all'Esposizione di Parigi nel 1900. 5. Un
milioncino speso per la cattura del bandito Musolino. 6. La trazione

elettrica sulle ferrovie valtellinesi. 7. Morte del duca di San Donato.

1. Le feste per la traslazione del corpo di San Gerardo Tintore a

Monza (santo concittadino, vissuto nel secolo XII) ebbero comincia-

mento la mattina del 27 ottobre con immense concorso di popolo e di

forestieri. Alle 9,30 circa mosse dalla chiesa di S. Gerardo la lunga

proceasione col corpo del Santo racchiuso in un'nrna di ebano e cri-

stallo con fregi d'argento donati dal Municipio nel 1740. L'urna era

portata per turno dagli scolari delle confraternite di S. Gerardo, di

S. Biagio, del Duomo, e di Olginate, i cui terrazzani, per nna grazia

ricevuta nel secolo XIII, si recano tutti gliianni a Monza in pelle-

grinaggio alia tomba del Santo. Si portd pure in processions un arti-

stico pallio del Comune di Monza, fattnra di stile bramantesco del

secolo XV, che rafflgura la Vergine col Bambino, ed i santi Giovanni

e Gerardo, protettori di Monza. Innanzi all'nrna, dopo una sfilata

lunghissima di confraternite, tntte raaschili, di musiche e di semi-

naristi, procedevano il vescovo ausiliare, Mantegazza, Mons. Pampirio,
arcivescovo di Vercelli, Mons. Scatti, vescovo di Savona, Mons. Yalfre,
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vescovo di r'omo, Mons. Pulciano, vescovo di Novara, Mons. Molo,
vescovo di Lugano, Mons. Ciceri, vescovo di Pavia, Mons. Rossi, arci-

prete di Monza. Teneva dietro, nella porpora cardinalizia, 1'arcivescovo

di Milano, Card. Andrea Ferrari. La processione si svolse senza inci

denti, sempre fra ressa indicibile di popolo festante e devoto.

2. In Torino, il giorno 29 ottobre, nello splendido Santuario di

Maria Ausiliatrice, si celebrd la sacra funzione per la partenza di ben

ottanta Missionarii Salesiani di D. Bosco e dodici Sucre di Maria Ausi-

liatrice. Tenne la conferenza d'uso il Prefetto Apostolico della Pata-

gonia Meridionale e della terra del Fuoco Monsignor Giuseppe Fagnano,
il quale parld diffusamente dei gravi bisogni pecuniari di tutte le lon-

tane Missioni di D. Bosco a pro degli emigrati italiani, degli innu-

merevoli collegi ed ospizi salesiani d'America, ripieni di giovani, e

specialmente per le nuove cristianita che sorgono rigogliose tra i sel-

vaggi. L'Emo Cardinale Arcivescovo chiuse la sacra funzione con pa-

role piene di tanta soavitk e sacro entusiasmo, da commuovere i novan-

tadue partenti e I'immensa folia di signori e di popolo, che riempiva
il Santuario. Quindi ebbe luogo 1'abbraccio d'addio, col quale i mis-

sionarii presero commiato dal Successore di Don Bosco, D. Michele

Eua, e dagli altri superior! ed amici. In ventisei anni questa & la

trentesima quinta spedizione che parte dal Santuario di Maria Ausi-

liatrice. Lode va data al Signore per lo zelo operosissimo trasme-iso

ai suoi figli da quella grande anima di Apostolo.

3. II Consiglio comunale di Livorno nella seduta del 26 ottobre,

dinanzi ad un pubblico, che si componeva tutto di repubblicani, maz-

ziniani ed anarchici, infliggeva un'offesa ed arrecava dolore alia popo-

lazione cattolica di quella citta, votando a grande maggioranza una

proposta di mutare i nomi della Madonna e'di San Francesco, a due

strade, con quelli di Giordano Bruno e di Galilei.

Compiuta la votazione, i dimostranti dalla piazza Y. E. si sparsero

vociando per la citta; alcuni si volevano dirigere all'episcopio, ma
trovarono la via sbarrata. II Seminario, ove abita il Vescovo, era custo-

dito dalla pubblica forza, ed una compagnia di bersaglieri era pronta

in un locale vicino. L'orgia anticlericale si prolungg per oltre un'ora.

Di arresti se ne fece uno soltanto, non maatenuto, ma subito rila

sciato per 1'intervento di due .pezzi grossi della demagogia. Ma i cat-

tolici livornesi vollero coraggiosamente e solennemente protestare

contro P inconsulto e deplorevole voto strappato quasi, colla forza al

Consiglio comunale, e contro la tirannia massonica, che si camuffa

ipocritamente sotto i nomi di liberta, fraternita ed uguaglianza. Due

giorni dopo, alia palazzina di via del Seminario affluirono numero-

sissimi gli ascritti alle confraternite ed associazioni cattoliche. Pel

gran numro degli accorsi, non essendo suffieiente la sala maggiore,
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Passemblea fu tenuta nel vasto giardino. L'avv. Cocchella, dopo avere

esposto con ealraa e chiarezza i deplorevoli avvenimenti, le in<

scenate, e le riolenze degli anticlerical!, lease il memoriale da pre-

sentarsi all'on. ministro dell* interno, ed il riooroo da presentarsi al

prefetto, col quale si chiede I'annullamento delle deliberazioni, essen-

dovi tutti i requisiti della illegality. Fu poi votato per acclamazione

11 n vibratissimo ordine del giorno di protesta contro le bestemmie e

gl'insulti proferiti entro e fuori Paula consigliare, la sera di renerdi

soorao, ledenti il primo articolo dello Statute.

4. Dall'elenco definitive degli italiani premiati alia Esposizione

univereale di Parigi risulta che sopra 2394 espositori, 1' Italia ottenne

2008 premi, eioe 132 grandi premi, 420 medaglie d'oro, 546 medaglie

d'argento, 543 medaglie di bronzo e 307 menzioni onorevoli. Ottenne

inoltre 597 premi di collaborazione, 20 premi nei concorsi temporanei

di orticoltura ed arboricoltura.

5. Molti giornali calcolano ad un milioncino le spese dovute so-

stenere dal governo, perchd si fosse potuto rintracciare ed assicurare

alia giustizia 1'audace e pericoloso bandito Musolino. Di fatto nello

scorso inverno furono impiegati a tal fine non meno di due reggimenti

di soldati, e si spesero 500 mila lire. Altre somme vistose furono ne-

cessarie per lo spionaggio, per gli arresti numerosi e per tutte le mi-

sure di Pubblica Sicurezza. Ed in questi giorni, dopo compiuta 1'ope-

razione, furono incarcerati circa 200 individui, come favoreggiatori

del Musolino.

6. II ministro dei lavori pubblici, on. Giusso, e il sottosegretario

di State on. Niccolini, si recarono il 28 di ottobre a visitare la fer-

rovia a trazione elettrica Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna, che verra

quindi aperta all'esercizio il 20 novembre. II sistema di trazione elet-

trica adottato sulle ferrovie valtellinesi 6 a filo aereo con corrente

alternata trifase ad alta potenza. L'energia elettrica, proveniente dal-

1'officina generatrice stabilita a Morbegno, con forza motrice idrau-

lica derivata dall'Adda, vi d impiegata non solo per la forza motrice,

ma anche per I'illuminazione, la ventilazione e il riscaldamento. I

lavori furono eseguiti per cura della Societa Adriatica in seguito a

convenzione del 13 luglio 1899.

7. II 27 di ottobre moriva in Napoli il duca di San Donate. Fino

da quando 1'aveva colpito 1'attacco cerebrale, che fece temere della

sua esistenza, il duca si trovava in tristi condizioni di salute. Ma queste
non erano tali da far supporre una prossima fine; si che la sua morte

6 accaduta quasi improvvisamente. II duca Di San Donate (Sambiase

Sanseverino) Qennaro nacque a Sala Consilina nel 1823. Ebbe da

Ferdinando II un impiego al Palazzo Reale di Caserta, come sopraiii-

tendente
; compromessosi nei tumulti e nelle cospirazioni del 48, lascid
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il Napoletano ed emigre" a Genova, poi in Francia, in Inghilterra, in

Piemonte. Fondd a Torino il Courrier d' Italie che ebba vita brevis-

sima. Sulla fiue del 1860, ritornato a Napoli, sfuggi ad un tentative

di assassinio, di cui furono incolpati i camorristi. Dal 1861 in poi fu

deputato di tutte le Legislature. A Napoli era tanto popolare durante

il suo Sjndacato, specie per la liberta accordata a tutte le manifesta-

zioni di feste popolari, che, per indicarlo, si diceva semplicemente :

0' Duca. Fu per lunghi anni consecutivi presidente del Consiglio Pro-

vinciale : si dimise da deputato dopo la pubblicazione della Relations

dei Sette, che accennava ad affari bancari, nei quali era implicate, ma
i'u subito rieletto. La Patria scrive di lui: _Vis8Uto continuamente

in mezzo all' intricato sviluppo delle pubbliche amministrazioni, 1'ono-

revole Di San Donate fu fatto segno alle piu crudeli accuse; e da

lui tolse nome il Sandonatismo, che per luago tempo fu sinonimo di

poca rigidezza amministrativa. II tempo fece giustizia di molte tra

quelle censure, le quali ricadevano piu sui suoi amici che su di lui.

In ogni modo, non sarebbe generoso rievocarle oggi, davanti alia

tomba che gli si schiude, dopo le molteplici battaglie della sua

lunga vita. >

HI.

COSE STRANIERE

(Notizie Gtnerali). 1. SUD AFRICA. La guerriglia. Imperialismo. Tentative

di boicotaggio delle navi inglesi. 2. INOHILTERRA. II caso Buller.

Politica estera. 3. GHRMANIA. La tariffa doganale. Voci insugsistenti

di crisi. 4. RUSSIA. Convenzione russo-cinese. 5. FRANCIA E TUH-

CHIA. La equadra francese nel Levante. Emissione di rendita. 6. NEI

BALCANI. Alia Sobranie bulgara. Candia e Grecia. 7. NEL Nuovo

MONDO. II Congresso Panamericano. Inghilterra e Bjasile. Nel Vene-

zuela. Negli Stati Uniti.

1. (Sun AFRICA). Le notizie della guerriglia non sono davvero con-

fortanti. Gli inglesi hanno subito gravissime perdite, per causa di

una sconfitta patita dal colonnello Benson al Nord-ovest di Bethel

presso Berken Laagte. I boeri erano sotto il con^ando di Botha che

dopo essere sfuggito all' inseguimento di tre colonne nemiche, non

perde il suo tempo e costringe invece a rapide ritirate gli avversarii,

come & avvenuto, pare certo, al colonnello Berket che era sopraggiunto

in aiuto di Benson. In quest' ultimo combattimento, a confessione dello

stesso Kitchener, il quale telegrafava da Pretoria il primo di questo

mese, le perdite inglesi furono molto gravi.

Di fronte tuttavia a tante difficolta, I'imperialismo inglese persi-

ste tenacemente nei suoi ideali e il ministro delle Colonie Chamber-
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lain, in nn diseorso tenuto il 29 di ottobre a Cnpar of Fife nella Soo-

zia, afferraA solennemente che 1' Inghilterra non indietreggera giam-

inai innanzi a qualunque saoriftcio sino a tanto ohe la bandiera del

Regno Unito non sventoleri in tutto 1'estremo mezzogiorno dell'Africa.

Lord Milner nel Natal fu dello stesso parere ed espresse, per di piu,

il pensiero che le ostilita finiranno quando che sia, per la stanche/za

della resistenza. Per questo tuttavia ci vorra del tempo assai. La quale

circostanza mette 1' Inghilterra nella necesiita di essere indetenni-

natamente bene in armi e sempre pronta a premunirai contro sor-

prese imprevedibili.

I delegati de' dockers olandesi, per conto dei boeri, hanno promosso
un altro tentativo : viaggiano, cio6, nel Belgio a in Francia e viag-

geranno anche in Germania, in Italia e nella Spagaa affine di otte-

nere il boicottaggio delle navi morcantili inglesi, dimandando che le

cittii marittime adottino la proposta di non procedere ad operazioni

di carico e scarico di navi mercantili inglesi sino a tanto che 1'In-

ghilterrra non avra posto termine alia guerra contro i boeri. Ma an-

che q liesto tentativo andra a vuoto per comune paura di rappresaglie

da parte dell' Inghilterra e per 1'egoismo generale delle nazioni.

2. (INGHILTERRA). Come accade, quando le cose di una guerra non

vanno a seoonda, 1'opinione pubblica non pud resistere alia sugge-

stione di acousare, come rasponsabili, alcuni che piu immediatamente

presiedono a quelle.

Cos! avviene al presente in Inghilterra, dove la stampa attacca la

condotta dei generali, producendo malumori nelle sfere militari.

Le dicerie souo avvalorate dal caso del generale Sir Redvers Bailer,

che fu protnosso comandante del I Corpo d'armata e che fece tanto

parlare di s6, a tempo dell'assedio di Ladysmith e che ora per un
discorso pronunziato a Westminster il 10 di ottobre, venne posto Ui

disponibilita con mezzo stipendio. Egli era stato attaccato da una parte

della stampa per le sue operazioni militari nel Natal e voile tlifen-

dersi pubblicamente. In questa difesa non seppe essere prndente e

rivelo cose che sono tprnate disgustose al Oabinetto, il quale, ha adot-

tato contro di lui un provveditnento severissimo. Intorno a questa de-

stituzione si fanno molti e gravi comment! dalla stampa e si crede che

1'affare sara portato al Parlamento e inoltre si annunzia che Buller

abbia dichiarato che, quando non fara piu parte deU'esercito, pubbli-

chera la intiera storia della sua missione militare nel Natal rivelando

tutti gli scandali.

II Journal des D&bais ha dato il sunto di un importante artioolo

della National Review iatorno al programme di politica estera che

1' Inghilterra dovrebbe seguire. Ma poichd la stessa National Review

Sbrie XVUI, vol. IV, fasc. 1234. 32 9 novembre 1901.
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ha condensato il pensiero che si vuole rispecchi 1'opinione di un

gruppo di diplomatic! e di uomini politici inglesi, riportiamo testual-

mente le sue parole.

Noi non cerchiamo alleanze
;
siamo nondimeno diaposti ad accet-

tarne a condizioni convenienti, e ci sta in mente che, nell' interesse

generate,T Inghilterra dovrebbe fare sacriftcii considerevoli, eppure

ragionevoli. Quello che il popolo inglese non vuole piu tollerare, &

una politica di concessioni graziose, e non permetterd, pifl che da nes-

suno si assuma un contegno simile a quello che si e tenuto per troppo

tempo con la Germania.

Se la Russia desidera venire a noi, 1'accoglieremo cordialmente e

faremo almeno metS della strada. Se al contrario la Russia e la Fran-

cia, separate o unite, si intendessero con la Germania per tentare di

toglierci lo scettro dei mari e sostituire alia nostra la supremazia della

Germania, sapremmo come risponder loro, e i tedeschi farebbero bene,

del resto, a considerare che 1' Inghilterra, se vi fosae costretta, col

pirebbe nel lato sensibile.

Per bene intendere queste parole, si noti che il programma riguarda

particolarmente la Russia con la quale, per venire ad un accordo, bi-

sognerebbe, dice 1'articolo, che essa rinunziasse, fra 1'altre cose, ad ogni

pensiero di alterare lo statu quo in Egitto. In cambio 1'Inghilterra le la-

scerebbe piena liberta d'azione nei Balcaui e nell'Asia Minore anche

a detrimento della Germania. In Persia e nell'Asia Centrale offrirebbe

alia Russia la propria cooperazione assicurandole sul golfo Persico

lino sbocco commerciale, a patto che essa rispettasse la condizione at-

tuale politica sulle due sponde. Cosi per cid che riguarda 1'estremo

Oriente, 1'articolo propone un accordo anglo-russo-giapponese sulla base

del predominio dell'Inghilterra nella valle del Yang-tse e della Russia

nella Manciuria e nella Mongolia ed una esclusiva sfera d'influenza in

Corea per il Giappone, iniziandosi in tal modo una politica efficace-

mente restauratrice delle cose cinesi, senza pericolo di velleita di spar-

tizioni. Dal complesso dell'articolo, emerge il pensiero tradizionale bri-

tannico di stare alFegemonia dell'impero dei mari sul quale non vuole

contrasto alcuno; e apparisce inoltre che 1'incubo delPInghilterra &

sempre la Russia, della quale spia le tendenze, poco rassicurata dell'apo-

stolato pacifico del quale si mostra tanto sollecito 1'attuale Imperatore.
3. (GERMANIA). La nuova tariffa doganale tedesca & sempre Pargo-

mento che appassiona la stampa indigena ed estera, nd a torto, perch&
si tratta d'interessi vitali, non della sola Germania, ma di molte altre

nazioni, con le quali essa ha trattati di commercio. Per quanto riguarda

specialmente la tariffa doppia, la stampa fautrice della rinnovazione

dei trattati stessi, sta sull'avviso e in vista della flducia che i con-

servatori hanno piu volte espressa alia politica del Gran Cancelliere
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e del voto della Dieta bavarese favorevole aH'aumento del dazii sui

cereali, deducono che le speranze dei protezionisti non sono infondate.

Era corsa voce che il Conte BQlow, anche in seguito a certe parole

dell'Imperatore sulla sua ferma volonta che i trattati di commercio

venissero assolutamente rinnovati, si potesse ritirare e gia si dava il

nome del successore nella persona del con'e Donhoff-Friedrichstein.

Non occorre dire che questa voce non ebbe alcuna seria consistenza e

ohe essa attestava solamenle il desiderio dei partigiani dei liberi scambii.

4. (RUSSIA). A prima vista ha recato stupore il dispaccio da Shanghai

che la Russia abbia stipulate una nuova Convenzione con ia Cina, re-

lativa alia Manciuria, in questi termini, che essa cioe restituisce alia

Cina le provincie occupa.te, le promette protezione della linea ferro-

viaria di Chan-hai-kuan, il ritiro delle truppe da Liao-tung e 1'invio

di ufficiali russi per 1'istruzione delle truppe della Manciuria. Troppa

grazia, si va dicendo, sino a far dubitare che vi sia un altro accordo

secreto e che quanto si e messo in piazza non sia che un artifizio

per darla ad intendere alle Potenze. Non sapremmo pronunziare il no-

stro giudizio intorno a questa ipotesi, ma ci pare chiaro che le condi-

zioni rese di pubblica ragione non facciano abbastanza il tornaconto

della Russia la quale, con 1'infeudare a se 1'istruzione delle truppe ci-

nesi, acquista il predominio e 1'influenza nella provincia e, proteggendo
la ferrovia di Chan-hai-Kuan-Kruitsckwang si assicura i vantaggi mi-

litari e commerciali cui aveva mirato allora che ottenne dalla Cina la

concessione della linea. Qnando si possono procacciare cos! abilmente

ed efficacemente i propri vantaggi, facendo onore alia parola data di re-

stituire le provincie occupate, non c'& bisogno di almanaccare circa

altri accordi che potrebbero esistere, in secreto, diversi da quelli che

sonosi propalati.

5. (FRANCIA E TURCHIA). Con il passaggio dello stretto di Messina

della squadra francese diretta alia baia di Middila in prossimita di

Mitilene, il conflitto franco-turco che si trascina da parecchio tempo
entra in una nuova fase che ha da essere decisiva e finale. Dal eon-

tegno del Sultano dipendera ora che le truppe francesi sbarchino o

no a Smirne. II Sultano ha da essere risoluto a regolare tutte le que-
stioni con la Francia, non soltanto questa dell'affare Lorendo, se vuole

uscire da ogni difficolta. Invece si ha da Costantinopoli che sono stati

dati ordini dal Sultano stesso di compiere con la massima sollecitu-

dine la difesa dell'entrata dei Dardanelli, di Salonicco e di Smirne,

e inoltre che sono state poste delle mine subacquee, e mobilizzate le

truppe nei luoghi che potrebbero prestarsi ad uno sbarco, afflne d'im-

pedirlo. La stampa pin autorevole d'Inghilterra e di Germania nota

questa nuova fase del conflitto franco-turco, senza negare il diritto della

Francia e nell'istesso tempo esprime il proprio parere sul vantaggio
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che verrebbe a questa nazione, quando infliggesse una severa lezione

alia Porta, procacciandosi un buon posto nell'Asia Minore di fronts

alle posizioni inglesi del Canale di Suez.

Quanto a politica interna in Francia non vi ha nulla d' impor-
tante. Nel ramo amministrativo evvi la presentazione alia Camera del

disegno di legge per I'emissione di 265 milioni di rendita 3 |. per-

petua, emissione che si effettuera non appena la legge sari appro-
vata. Lo sciopero generale dei minatori & andato a vuoto, anche per
il disinteresse mostrato dal governo intorno alle ore del lavoro e al

salario minimo, da regolarsi tra operai e proprietarii, e per la pro-

messa fatta dal Waldeck-Rousseau di prendere in esame la questione

delle pensioni.

6. (NEI BALCANI). II disoorso del Trono, con il quale venne inan-

gnrata la Sobranie bulgara collima con quello onde venne inaugurate
il Parlamento serbo. II Principe Ferclinando e il re Alessandro soho

d' accordo nell'affermare la concordia con tutte le Potenze per man-

tenere lo slain quo nei Balcani, obbedendo specialmente al desiderio di

Nicold di Russia, il quale e risoluto a non volere novita in quei paesi.

Checch& se ne dica in contrario e bench& certe apparenze diano corpa
alle dicerie, nell'ordine delle idee della Russia sta sempre anche 1'Au-

stria
;
cosicche non e da prestare, almeno per ora, orecchio alle voci corse

di annessione di Candia alia Grecia. II viaggio di Re Giorgio a Vienna,
che le aveva accreditato, non avra 1'importanza politica, quanto
all'annessione suddetta, che gli si voleva dare, anche perch& molta

probabilmente non -vedra 1'Imperatore che sta tuttora in Unghera.
7. (NEL Nuovo MONDO). II Congresso Pan-americano che si apri a

Messico nella penultima settimana di ottobre tende a mettere in pra-

tica la teoria del Monroe, sviluppando i rapporti economici tra le due

Americhe, in opposizione con 1'idea della Spagna, la quale cerca di

riannodare con I'America latina stretti legami nel campo sociale ed

economico. E una lotta che si combatte tra gli Anglo-Ispani e 14

razza latina di Spagna per attirare ciascuno nella propria orbita I'Ame-

rica del Sud.

L'Inghilterra e il Brasile hanno invitato il Re Vittorio Emanuele III

ad essere arbitro per definire la contesa che dura, da qualcho tempo,
tra le due nazioni circa la determinazione dei confini dei rispettivi ter-

ritorii. II Re Vittorio Emanuele ha accettato 1'invito. La coutroversia

riguarda particolarmente la determinazione tra i confini della Guiana

inglese e la Repubblica del Brasile. Questa reclama il territorio che

limita lo spartiacque tra il bacino delle Amazzoni e il bacino di Es-

sequibo. L'Inghilterra crede che le frontiere naturali dei suoi possessi

debbano essere i fiumi Takutu e Surumu confluenti del Rio Bianco

che influisce nel Rio delle Amazzoni. Tutto il territorio contestato ar-

riva appena a 20 chilometri quadrati.
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Nel Venezuela avvennero le elezioni, e Castro fu eletto president

effettivo senza alcun contrasto.

II 29 di ottobre fu eseguita la sentenza contro I'assassino del Pre-

sidente Mac Kinley. L'elettro-esecuzione ebbe . luogo nel carcere di

Auburn. A proposito di questo mostro, il governo degli Stati Uniti

Bi e deciso a prendere provvedimenti assai energici contro gli anar-

chici e a continuare ad agire .contro di essi efflcacemente, per vie

legislative. Frattanto e stato tenuto processo seguito da condanna

dell'editore e principale redattore del giornale Fleiekert che si pub-

blica a New York. Questo signor Most, originario di Germania, si era

trasferito dapprima in Inghilterra dove fu condannato a sedici mesi

di prigione per aver pubblicato un inno trionfale, quando fu assas-

sinato lo Czar Alessandro II. Scontata la pena, si era rifugiato negli

Stati Uniti, dandosi alia profeesione di pubblicista. Sui primi cli

settembre aveva pubblicato un articolo eccitante all'assassinio dei Capi

di Stato. Viene annunziato che fra breve sara presentata al Congresso

nna proposta di legge per infrenare sul serio la propaganda anarchica

nemica di ogni specie di liberta onesta. E cosi gli Stati Uniti inse-

gnano a tutti i nostri umanitarii da strapazzo !

AUSTRALIA (Nostra Corritpondenza). 1. II Duca di York. 2. II Parla-

mento Federale. 8. II Raccolto. 4. Contro la Tubercolosi.

1. Dopo aver visitato le principali citta dell'Australia e della Nuova

Zelanda, il principe ereditario del trono d'Inghilterra fece vela per
1'Africa del Sud. La sua visita in Australia durd tre mesi e fu una

successione continua di feste e di cordiali ricevimenti, che senza dub-

bio rimarranno di gradita memoria al Duca e alia Duchessa di York.

Prima di lasciare il lido dell'Australia, il duca invid un messaggio
d'addio pieno di riconoscenza a S. E. il Governatore Genera le Lord

Hopetoun, nel quale si espresso nel modo seguente:

Caro Lord Hopetoun,

Eococi giunti al momento di abbandonare questa isola, grande
come un continents, ai destini della quale voi presedete; ed il prin-

cipale fine della mia missione 6 stato ottenuto. Vado superbo della

missione affidatami dal Re, conforme al desiderio della mia diletta

arola, come pure dell'onore toccatomi di presiedere alia inaugura-
zione dell'apertura del Prirno Parlamento di questa nuova Federa-

zione. 11 costante interesse e piacere, che il compimento del nostro

dorere diede alia Duchessa ed a me rimarra sempre scolpito nella

nostra mente, e vivremo nel ricordo di quei giorni memorabili e pieni

di comrnozioni, che sono stati testimonii del festeggiamento per la

naecita politica dell'Australia. Vi prego di voier gentilmente fare parte
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al Primo Ministro ed ai capi dei varii Stati, per mezzo del loro ri-

spettivi Governatori ed Amministratori, come pure alia intera com-

munita, dei nostri piu vivi ringraziamenti pel cordiale accoglimento

e pel segni di rispetto e di gioia che non hanno cessato di addimo-

strarci sino dal primo momento che ponemmo piede sul vostro suolo.

Ai diversi Govern! noi desideriamo esprimere la nostra gratitudine

per tutto quello che e stato fatto da loro, a fine di renderci la no-

stra visita piu agevole e piu gioconda. Vogliamo parlare in ispecial

modo delle eccellenti disposizioni prese per renderci piu lacili e piu

comodi i nostri lunghi viaggi per le strade ferrate, e confessiamo che

sorpassano tatte quelle che abbiamo esperimentato fin qui. Ai Gover-

natori ed Ammiaistratori dei varii Stati ed ai loro impiegati noi por-

giamo i nostri ringraziamenti per la gentilezza e per la considera-

zione piena di riguardi onde ci colmarono durante il tempo che fummo

loro ospiti, e loro esprimiamo la nostra profonda ammirazione per lo

spirito d'ordine che regno, nonostante tutti i disturbi e gl' incomodi

che si debbono vincere per ricevere una numerosa brigata. Partiamo

da questa terra ospitale con molto dispiacere, raddolcito pero dal pen-

siero e dalla speranza che facendoci tanti amici e stringendo tante re-

lazioni, abbiamo con cid cooperate a consolidare 1'unione dell'Australia

coll'Impero, in mezzo alia simpatia e all' interesse manifestatoci nel no-

stro viaggio, tanto in patria quanto nelle colonie. II Governo ed il suo

popolo avra nel nostro cuore un posto particolare. Preuderemo sempre

il piu vivo interesse pel suo benessere, e le nostre piu fervide preci

saranno per il suo continue avanzamento non solo nel progresso ma-

teriale, ma anche in quello che rende la vita nobile e felice. >

2. II Parlamento della Federazione australiana tiene le sue ses-

sioni in Melbourne
;
e in questi giorni si occupo diligentemente nel

far passare varii decreti, necessarii per coudurre con ordine e buon

t situ 1'Amministrazione della Federazione. Vi furono diverse proposte,

perd nessuna fu accettata finora dalle due Camere. Uaa critica assai

vivace biasimo il Parlamento di perdere tempo nelle adunauze senza

poi giungere a nessun risultato : che diranno dunque quando, verso

la fine del corrente mese, sara introdotto il provvedimento piu contro-

verso di tutti, vale a dire quello che risguarda la tariffa? Uu combatti-

mento seguira certamente questa legge, dentro e faori del Parlamento,

che avra ancora sprecato un tempo prezioso !... Un problema difficile

a risolvere pel Governo e quello di proteggere 1' Australia contro una

invasione poco gradita di immigrant!. Le stirpi gialle, Cinesi e Giap-

ponesi, sono un pericolo imminente per il nord
;
e intanto i piroscafi

indiani ed europei trasportano numerosi passeggeri nel nostro paese,

che 1'Amminiitrazione australiana e risoluta di non accettare senza

una certa restrizione. La grande Repubblica d'America ci offre un
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soggetto di studio, mostrandoci lo Bviluppo e il progresso di quelle

stirpi nei suoi Stati. A cagione d'esempio: nei magnifici Stati orien-

tal! della Unione, cinque milioni d'indigeni negri sono in lite con-

tinua ooi cittadini bianchi che dominano. La California poi, geme
sotto il giogo pesante e opprimente d'una numerosa popolazione cinese

piovutale addosso molti anni prima che il Congresso si determinasse

ad emettere una legislazione restrittiva. Giornalmente, e si pu6 dire

d'ora in ora, la condizione delle cose nei Sud peggiora sempre piu,

ed i negri ritornano rapidamente verso il loro stato primitive di bar-

barie. I Cinesi in California hanno arrestato effettivamente, per quasi

nn quarto di secolo, 1'aumento dei prodotti di quel bello e fertile

Stato facendo incetta di tutti i lavori piii leggeri. Tra gli anni 1860

e 1870 la loro popolazione 6 cresciuta da 34,933 che erano a 63,199;

ed erano nei 1880, 105, -165. Prima di questa data nessun Cinese si

trovava all'est di Cheyenne, perd nei primi mesi del 1880 incomin-

ciarono ad emigrare all'est, ed il Congresso fu costretto nei 1882 di

reprimere quell'invasione di Cinesi cheavevasinoalloratrascurata. Ecco

dunque 1'origine della repressiva legialazione che, tutto sommato, ha

soltanto cercato d' impedire un piu grande accrescimento di questi

popoli. Tuttavia vi sono ancora negli Stati 106,688 persone di na-

scita cinese, e ci6 secondo il censimento fatto nei 1900. Risolvere

questa difflcolta, rispetto agli immigrant! stranieri, d senza dubbio

di grande ed urgente importanza pel benessere dell'Australia, e noi

speriamo che i nostri legislator! metteranno in opera la loro pru-

denza e moierazione, prendendo provvedimenti efflcaoi a fine di conser-

vare 1'Australia alle stirpi bianche, le quali, energiche e intrapren-

denti, 1'hanno fatta dimora di un popolo prospero e felice.

3. Quest' inverno siamo stati benedetti poichd abbiamo avuto delle

piogge general! abbondantissime, e in conseguenza possiamo sperare

un abbondante raccolto. Per capire che cosa significano le pioggie

pei coltivatori dell'Australia, bisogna vedere il risultato dell'annata.

Per un coltivatore di 640 iugeri una pioggia di 130 punt!
l

aggiunge

quasi lire st. 320 al compenso del suo lavoro. I coloni dei paesi aridi

fan no un uso seinpre maggiore degli insegnamenti della scienza. Per

citare un solo esempio : in una certa regione 1'uso del concime e stato

aumentato dieci volte tanto. In verjta tutti si augurano che gli af-

fittaiuoli che nelle stagioni ordinarie hanno da affrontare i piu serii

pericoli a cagione della irregolarita del clima, possano almeno so-

stanzialmente mitigare le loro perdite adottando ! metodi perfezio-

nat! di coltivazione. Sono egualmente pieni di buone speranze ! ter-

1
I pluviometri inglesi sono per lo piii graduati secondo decimi di inches

o pollici, onde 1-^0 punti o decimi di inches di pioggia sono equivalent! a

circa 35 centimetri. N. D. R.



5O4 ORONACA

reni messi a frumento, generalmente meno sensibili alia siccita. Quando
il frumento delle terre di Mallee e abbondante, la regola e che i ce-

reali in altre parti di Australia debbono produrre il doppio ;
e finora la

regola non e venuta meno. Un raccolto abbondante sarebbe in verita

uua vera benedizione. II profitto fatto sul raccolto del frumento e distri-

buito sopra tutto il paese, e se 1'area dei terreni messi a frumento foBse

duplioata, e il prodotto aumeutato per mezzo d' una ben intesa coltiva-

zione scientifioa, le oolonie diventerebbero piu dense, la popolazione

geaerale crescerebbe, e la rendita pubblica, il commercio e le indu-

strie cittadine aarebbero in pieno vigore e in grande prosperita.

4. La strage che la etisia cagiona in Australia 6 tale, che 1'aper-

tura del Congresso medico contro la Tubercolosi, che ebbe luogo a

Londra il giorno 23 della scorso JLuglio, destd un interesse vivo e

generale. Nelle relazioni pubblicate dalla stampa si riferisce che il

Congresso fu notevole per la lettura d'una conferenza del prof. Koch

si; questo importante soggetto, ma cid che fece maraviglia ai dotti

dell'assemblea fu la nuovissima teoria presentata dall'eminente bat-

teriologista sulla comunicabilita del bacillo tubercolare dall'iiomo agli

animali delle specie inferior! e viceversa. Perd il prof, stabiliva unadif-

ferenza tra la tubercolosi bovina e la tubercolosi che trovasi nel sistema

umano, e dichiarava quest'ultima non potersi trasmettere al bestiame
;

tuttavia esprimeva dubbii serii sulla trasmissibilita della tubercolosi bo-

vina rispetto all'uomo. Provvedimenti euergici furono presi in Australia

per combattere e scacciare il male. Si sono stabiliti sanatorii per curare

i tisici e le Autorita hanno pubblicato un gran numero di foglietti

volanti, dove si danno le piii utili informazioni onde preservarsi dal

male, e li hanno distribuiti nei centri principal! della popolazione. II

dottor Koch espose al Congresso di cui parliamo, il resultato se-

guente : circa il venti per cento degli ammalati, che trovansi nei sa-

natorii in Germania, sono ogni anno liberati interamente dal bacillo

tubercolare. In Prussia, la mortalita cagionata da quel male, diminui

in questi ultimi dieci anni in un modo veramente meraviglioso. Prima

dell'anno 1889 la mortalita media era di 31 per 10,000 tubercolosi,

rnantre nel 1897 fu di circa 21. Anno per anno si nutrono mag-'

giori speranze, dagli specialist! in questa materia, che la proporzione

dei guariti vada crescendo. La Quarterly Review ha dichiarato ohe

perfino in Inghilterra, nei sanatorii situati in clima mite e tempe-

rato, circa ottanta per cento dei casi sottomessi alia cura, quando

ancora sono in uno stato incipiente, possono guarire. Con questi ri-

sultati, in Australia si pud sperare di ottenere guarigioni anche piu

numerose, nelle localita scelte e destinate a quest'uso. Anzi, pare

che anche i pazienti in uno stato di tisi gia avanzata non debbano

disperare, purchS siano di costituzione sana. Quantunque il ristabi-
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limento prenda un lungo tempo, pure pift d'un terzo e quasi una meta

degli ammalati arrivano a un eeito felice con 1'ainto perd di cure dili-

genti, e di un esperto trattamento dato negli stabilimenti pei tuber-

colosi.

QERMAN1A (Nbttra Corritpondenza). 1. Oil abboccamenti di Danziea

di Comptegne; considerazioni politiche. 2. La politica e I'indastrra

moderoa. 3. La Germania e la Cina. 4. L' incertezza della poli-

tica Interna; question! economicbe. 5. I oapi del socialism, infalli-

bili e intolleranti.

1. Prima di recarsi in Francia lo Zar ha fatto visita a Guglielmo II

a Danzica dove si sono scambiate le pitl ampie assicurazioni di ami-

cizia vicendevole, e dove hanno ricordato le tradizioni della secolare

alleanza. I nostri giornali governativi hanno festeggiato lo Zar, di-

cendo di lui che pud disporre del pift forte esercito, cid che in loro

non dimostra ne buon senso ne dignita. L'esercito russo 6 numeroso,
numerosissimo se vuolsi, ma nell' ultima guerra contro la Turcir.a

non ha fatto prodigi, era mal comandato, male organizzato e man-
cava di tutto

;
non pote uscirne salvo se non a costo di grandi per-

dite e merce 1'aiuto dell'esercito rumeuo. La Russia, in verita, non
k potente se non contro i piccoli Stati asiatici e semi barbari. Es^a

non pud punto atterrirci, tuttavia non abbiamo alcuna ragione di

romperla con lei. Da quakhe tempo ci troviamo in uno stato abba-

stanza buono, la Russia e 1' Inghilterra coltivano la nostra amicizia

perche ease hanno tanto bisogno di noi quanto noi di loro. La Rus-

sia non vuole essere disturbaka nelle sue imprese asiatiche dove 1'In-

ghilterra ia potrebbe impedire non poco, e queet'ultima ha bisogno di

noi a cagione dell'Africa maridionale e per i suoi interessi in Asia, in

Turchia e in Egitto. Le due potenze sono dunque in buone relazioni

con la Germania. Alia notizia che 1' Inghilterra voleva occupare il

porto di Koweit sul golfo Persioo, gH ufficiali inglesi si sono affret-

tati ad assicurarci che non era vero, e che 1'Inghilterra non pensava

punto ad impedire la costruzione della strada ferrata di Bagdad, intra-

presa dalla Germania e che deve terminare a Koweit. L'lnghilterm
sa molto bene che la Russia potrebbe prendere vendetta se essa si

impadronisse di quel porto ;
i due Stati dunque trovano ogni loro in-

teresse nel non opporsi alia costruzione della ferrovia di Bagdad tanto

piu che fra gli impresarii vi sono anche parecchi capitalisti francesi.

2. La visita dello Zar in Francia non cambiera nulla allo stato

presente delle cose : Falleanza franco-russa non e pift al suo apogeo,

sapendosi che la Russia cerca innanzi tutto, di fare i suoi prestiti

in Francia, senza curarsi di prendere il menomo impegno posi-

tivo verso la sua alleata. Anche la Triplice e in decadenza, benchS
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si sia cercato di fortificarla con trattati di commercio che non

hanno prodotto molto effetto. I costumi e le condizioni economiche

del tre Stati e delle loro popolazioni non sono abbastanza simili, non

abbastanza omogenei per permettere fra di loro uno scambio consi-

derevole di prodotti. Le relazioni commercial! della Francia e della

Russia sono minime, laddove la Germania occupa il terzo posto dopo

1'Inghilterra ed il Belgio nella clientela straniera della Russia. La Ger-

mania e 1'Austria mantengono fra di loro un commercio molto attivo ed

anche fruttuoso. Un rawicinamento politico fra la Triplice, la Francia

e 1'Inghilterra sarebbe dunque opportune. E molto probabile che gli

Stati Europei, soprattutto quelli del Continente, saranno obbligati di

ravvicinarsi politicamente ed economicamente a fine di sostenere la

concorrenza degli Stati Uniti che minaccia di schiacciarli. Dicesi che

il nuovo Presidente Signer Roosevelt e amico della Germania, poichd

i tedeschi degli Stati Uniti hanno cooperate alia sua elezione poli-

tica. Perd non bisogna fidarsi : gli Stati Uniti sono dominati da una

casta capitalista che non vede e non conosce nessun ostacolo alle sue

imprese.

L'immenso commercio americano dell'acciaio e stato stabilito, per

distruggere 1' industria del ferro e dell'acciaio dell' Europa. Gli Stati

Uniti posseggono 120,000 chilometri quadrati di terreni di carbone fos-

sile, e delle miniere di ferro nelle stesse proporzioni, mentre 1' Eu-

ropa non ne possiede neanche la meta. L'America del Nord fornisce

con abbondanza i prodotti della zona temperata e della zona torrida,

e deve tutto ci6 all' immensita dei suoi territorii, provveduti di nu-

merosi fiumi navigabili e di grandi laghi uniti fra di loro per mezzo

di canali. Questi mezzi di trasporto sono aumentati da una rete di

strade ferrate, costruite a basso prezzo, merc& 1'abbondanza del ferro

e del legname. II carbone, il ferro, ed i mezzi di trasporto sono il

fondamento necessario allo slancio industriale richiesto dal nostro se-

colo di vapore e d'elettricita. Gli altri paesi americani non hanno

quasi carbone, e trovandosi essi a una piu grande distanza dal vec-

chio mondo che gli Stati Uniti, la loro industria rimane 'per forza

indietro. In Europa 1' Inghilterra e la Germania sono i paesi piii ric-

chi in ferro e carbone, onde si spiega molto bene il loro sviluppo

commerciale ed industriale; sono inoltre i paesi pid vicini all'Ame-

rica del Nord. La Spagna, la Francia, 1' Italia, 1'Austria si risentono

della vicinanza di paesi poveri e devastati come la Turchia, 1'Asia

Minore, ed il Nord dell'Africa poverta dovuta all' Islamismo e

che costituivano un tempo la ricchezza di Roma antica.

L'Austria non possiede che un porto importante sul Mediterraneo,

e questo porto non e neanche riunito da un fiume navigabile all' in-

terno del paese : egli e percid che la Germania e 1'Austria si danno
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attorno per costruire un rasto sistema di canali per difendere la loro

industria ed ogni coltura contro la concorrenza americana. II canale

dal Mar Baltico all'Adriatico per mezzo dell'Oder, della Waag, della

Sava, della Kulpa etc. sarebbe di somrna importanza, poich6 mette-

rebbe in commnnicazione Fiume, Vienna, Budapest, Breslavia, Ber-

lino, con i bacini carboniferi della Silesia e dell'Aastria; in pari

tempo formerebbe per 1'Austria-Ungheria un porto di primo ordine

sul Mediterraneo. Questa strada navigabile misurerebbe 2240 chilo-

metri: e vi sarebbero da scavare solo 485 chilometri, gli altri es-

sendo gia corsi d'acqua natural!.

Gli Stati Uniti hanno organizzato nella citta di Messico il Con-

gresso Panmessicano, il quale ha per iscopo la creazione di una Unione

doganale fra le due Americhe, a fine di escludere il commercio eu-

ropeo dal loro Continente. Perd i grandi Stati deH'America del Sud

non possono vendere il loro eaffe, il grano ed il cotone che in Europe,

perchS 1'America del Nord fornisce questi prodotti in abbondanza:

inoltre essi hanno bisogno dei nostri prodotti che a loro sono di mas-

sima utiliti. Con 1'andar del tempo noi pure potremo coltivare tutti

questi prodotti in Ispagna, in Italia e principalmente nell'Africa del

Nord, ovvero nell'Asia Minore. Quello che a noi importa in modospeciale

e di sapere che 1'America del Sud non pud fare senza di noi, e per

questa ragione non pud dettarci le sue leggi economiche
;
ma gli Stati

Uniti ci possono far danno
; perd se gli Stati di Europa (ed & nel loro

interesse) si mettono d'accordo, potranno senza dubbio difendersi con

vantaggio. Questa necessita di difesa economica comincia ad essere

sentita dal mondo intero, e contribuisce a mantenere la pace nei grandi

Stati europei.

3. II 4 settembre 1' Imperatore Guglielmo ricevette a Potsdam, con

grande solennita, il principe Tschun che gli presentd una lettera di

scusa da parte di suo fratello 1' Imperatore della Cina, sull'assassinio

dell'ambasciatore di Germania, Baione di Ketteler. Nel suo discorso,

il principe espresse il suo rammarico per il fatto accaduto, come anche

la speranza di suo fratello di vedere ristabilite fra i due popoli le

antiche relazioni amichevoli. Guglielmo II rispose in maniera conve-

niente ed aggiuuae che i Consiglieri dell' Imperatore della Cina erano

in parte mallevadori deU'ornbile delitto commesso. Questa specie di

manifestazione espiatoria diede molto da discutere. Perd, il fatto che

per la prima volta dacche la Cina esiste, il fratello del suo Impera-
tore viene in Europa per fare un atto sempre un po' umiliante presso

un altro sovrano, 6 una cosa di somma importanza e segna un'epoca

straordinaria nella storia dell'Impero cinese. Questa condotta e in

intiera opposizione ai costumi ed alle idee cinesi, e mostra infatti un

grande ravvicinamento verso 1'Europa. Anche la spedizione delle truppe

europee in Cina ha fatto conoscere ai Cinesi la potenza dell'Europa.
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Dopo la cerimonia espiatoria, il priacipe fa ospite dell' Imperatore
che 1'invitd ad assistere a Danzica alle manovre della flotta: e gli fece

visitare i grand! porti, gli stabilimenti industrial!, come pure i tesor!

artistic! ed i monument! della Germania, specialinente di Berlino. II

principe portd seco ricchissimi doni per 1' Imperatore e pei dignitari

della Corte, e rega!6 veri tesori artistic! ai Musei della capitale. Poa-

siamo sperare che le buone relazioni fra la Cina e 1'Europa si con-

solideranno sempre piu, anche a profitto della vera civilta, il cri-

stianesimo.

4. La nostra politlca interna ha stretti vincoli colle nostre rela-

tion! esterne. La pubblicazioue della nuova tariffa doganale ha non

.solo messo in agitazione il nostro commercio, ma anche quello dei

paesi stranier! coi quali no! abbiamo relazion! d'affari. La tariffa e cosi

elevata che la sua effettuazione produrrebbe una perturbazione seria.

I nostri industriali, i commercianti e in modo speciale gli operai, so-

billati da cap! socialist! e da altri, protestano energicamente contro

la tariffa, mentre gli agrari! sembrano essere piu che ma! appassionato

a volerla. II Governo e gia stato obbligato a calmare quest'efferve-

scenza, promettendo che la tariffa sarebbe modiflcata
;
una tariffa auto-

noma, indipendente, sarebbe una base solida per negoziare con 1'estero,

e si dice che non si voglia rinunziare alia politica dei trattati di com-

mercio che ha tanto giovato alia nostra industria e al nostro commercio.

Questi interessi materiali sono assai difficili, e sarebbe necessario che

la questione della tariffa fosse diligentemente ponderata da uomini com-

petent! in tale materia : invece siamo ridotti a semplic! supposizioni.

Nessuno sa quel che deciders, 1'Imperatore da cui tutto dipende,

poiche i nostri cancellieri e ministri ed anche il Consiglio federale

non avendo grande voce in capitolo non figurano che come rappre-

sentanti ed esecutori della volonta imperiale, spesso indecisa e variabile.

Siamo alia vigilia dell'apertura del Reichstag e del Landtag, senza

sapere quale sia il lavoro che i deputati si propotigono di fare. Corre

voce che il Cancelliere, Conte di Billow, si ritiri ! E a dolersi che i

Govern! di Baviera, di Sas3onia e di Wurtemberg non si occupino

degli interest! generali della Germania, e che il Comitato degli af-

fari Ester! non sia ma! stato costituito. La depressione economica non

si e ancora modificata. Vi sono degli opificii che fanno vacanza un

giorno per settimana a fine d! non essere obbligat! a mandar via gli

operai. II commercio interno 6 calato, come anche i proventi delle

strade ferrate. Tuttavia queste ultimo non hanno diminuito i loro gua-

dagni in modo taato considerevole quanto negli altri paesi. Da diverse

settimane non vi sono piu fallimenti; alia fin fine questi non hanno di

strutto che stabilimenti di second'ordine. Le grand! banche, i grand!

btabiliraenti industriali sono rimasti in salvo e si provano ora a ri-
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premiere il loro sviluppo finanziario. La Deutsche Bank di Berlino ha

preso in mano gli affari della Banca di Leipzig, sommersa nella pro-

oella. La Disconto Qesellschaft di Berlino prese gli affari della Casa

Kotechild di Francoforte il cui capo si e ritirato a Parigi per riunirsi

ai dodici o quindici Rotachild che si trovano cola. Francoforte 6 stata

la culla dei Rotschild, e il primogenito di questa famiglia fece fortuna

coi milioni che i principi tedeschi, scacciuti da Napoleone I, ma so-

prattutto 1'Elettore di Hesse, gli confldarono e ch'egli restitui con

gl'interessi molto onestamente. Oltre alle centinaia di milioni, i Rota-

child portarono via dalla Qermania numerosi tesori artistici special-

mente oreficeria religiosa, vasi sacri ecc.

Oggigiorno la forza econoinica della Germania consiste nelle sue

19,559 societa cooperative con piu di due milioni di socii, nelle 870

societa di credito con 511,000 associati che formano una confedera-

zione ed hanno fatto due milioni e mezzo di credito nell'anno 1900.

Le societa di credito sul sistema Schulxe-Delitzsch posseggono un ca-

pitale attivo di 800 milioni di cui 133 sono forniti dagli ascritti, e

55 milioni sono measi in riserva
;
il frutto netto 6 di 12 milioni 250,000.

La piccola industria, le oasse rurah (Raiffeisen), le societa per la

vendita dei prodotti agricoli, i formaggiai ecc. ricavano utili enormi

da questo sviluppo cooperative. Qneste classi sono state salve dal fal-

limento subito da altre banche.

5. Per una settimana intera dal 22 al 28 settembre, a Lubecca,

gli oratori socialist! hanno potuto sparlare a loro bell'agio contro la

societa, 1'ordine sociale, le istituzioni pubbliche e le leggi che le go-

vernano. Come di solito si sono accaniti contro la Chiesa e contro Dio,

hanno trattato la nostra fede di superstizione e di sciocchezza retro-

grada. In somma, predicarono la miscredenza e la ribellione sotto

tutte le forme; e intanto la polizia tiene d'occhio i sacerdoti, e la

legge non permette a certi ordini religiosi di rientrare in patria! II

principale affare risoluto nel Congresso fu la sottomissione del Dottore

Bernstein accusato d'eresia socialista.

Dopo un lungo soggiorno all'estero, specialmente in Inghilterra, il

Dottor Bernstein, osservando le geste dell'evoluzione sociale, si accorse

che non concordavano affatto con le premesse e le deduzioni dei dot-

tori in socialismo. Insomma il sistema del socialismo & un sistema

errato. La grande dottrina dei nostri socialist! consiste nell'affermare

che 1'ordine sociale attuale conduce forzatamente alia distruzione delle

classi medie. Questo proletarismo universale & ineluttabile
;
ecco la

grande dottrina proolamata con infallibility.

11 Dottor Bernstein dope aver provato con documenti e cifre im-

poseibili a confutarsi che la classe media progrediva, si sottomise al

gran pontefice del partite Signor Bebel a fine di non indebolire tutto
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il partito con una scissione. II socialismo che pretende essere la scienza

infusa, 1'ultima parola del pensiero umano, e che nega fatti inne-

gabili per sostenersi poi sopra una teoria senza nesstin fondamento,

esige una fede cieca nella sua dottrina, ed esclude ed anatematizza

coloro che non si sottomettono ciecamente alle sue deduzicni prive di

fondamento. Eppoi ci parlano ancora di liberta, e di libero pensiero!...

II ceso del Dottor Bernstein non e 1'unieo, perche molti anni sono

il gran pontefice Liebknecht (ora morto) proclamd la seguente sen-

tenza : Colui che non si sottomette ai Capi sara messo alia porta. >

Nuova prova dunque che il socialismo non & altro, che un grande
esercito rivoluzionario fortemente organizzato e sottomesso ciecamente

ai suoi capi. (La conlinuaxione al seguenle quademo).

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE *

Alexis et Theophile (PP). Abrege du Catechisms du Saint Con-

cite de Trente, avec une introduction, des complements et un quaestion-
naire en tete chaque chapitre. 2a ed Paris, Bonne Presse, 1901, 8,
XXX 562 p. Fr. 2,50; franco di posta Fr. 3,10.

Apostolischen (Die) Vater herausgegeben von F. X. FUNK (Samm-

lung ausgew. kirchen-und dogmengeschiehtlicher Quellenschrift. II, 1).

Tubingen, Mohr, 1901,8, XXXVI-252 p.

Antologia periodica di Prose e Poesie italiane moderne ed antiche,

ad uso delle scuole secondarie, diretta dai sacerdoti can. ANT. NAN
NELLI e prof. AMUR. GILARDI. Milano, Cogliati, 1901. Sere II, disp. 1-12,

8, 940 p. Prezzo di associazioue annua L 3.

Bernard! I. abbat. casin. Speculum Monachorum, seu quaestio de

his, ad quae in professione obligatur Monachus, et quae sint in regula,

quae habeant vim praecepti, quae mandati et quaeconsilii. Denuo edidit

P. HILARIUS WALTER 0. S B. mon. et presb. Beuron. Friburgi Brisg.,

Herder, 1901, 16, XXVI1I-250. Fr. 3.

Boutauld M. S. I. Methode pour converser avec Dieu suivie du bon

emploi du temps. 7em ed. publiee par le P. A. CARAYON de la meme
Compagnie. Paris, Douniol, 1901,24, VIII-208 p. Fr. 1.

Cabrol F. benedictin de Solesmes. La Priere Liturgigue. La Priei'e

pour les Morts. Paris, Oud in, 1901, 24, 234 p. Cent. 80

Calvet A. S. I. Le Pere Paul Ginhac S. I. 2eme edition, augmeiitee
de plusieurs lettres de spiritualite du venere Pere Ginhac. Toulouse,.

Messager du Sacre Coeur de Jesus
, 1901, 8, XVI-424 p. Cfr. Civ.

Catt. XVIII, 2 (1901) p. 335.

Cardauns H. Die Gorres Gesellschaft 1876-1901. Denkschrift zur

Feier ihres 25jahrigen Bestehens nebst Jahresbericht fur 1900. Koln,

Bachem, 1901, 8, 110 p. Cfr. il presente quaderno, p. 463.

1 Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che oi veugono inviate, con quell*

Bollecftndine che si vorrebbe dagll egregl Antorl e da not, ne diamo intanto un annnnxlo

ommarlo che non importa alcun giudizio, riserbandoci di toruarvi supra a seoonda dell'op-

portumta e deilo spazio oonoesso nel periodioo.
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Causeries du Dimanche. /.'. I ///'// / le Nouveau Testament sont-

i/.s des fables? Paris, Bonne l'n->.-. M. Fr. 1.

Ceretti F. Don Ferrante Gonzaga nella Corte di Spagna. d-'.-n-. .\ffi

< M, >n. It l>i-imt. tli Stnr. /*.//r per le Prov. Modern. V. 2. 1901), 8, 16 p.

Chiaudano G. sac. // Xorialimno e I'efficacia delta Reliffione. Fos-

>HIIO, tip. Rossetti, 1901. 1>", :12 p.

Cristofanini G. O. M Maddtilftia e Diomira o la poverta. Drainma
in .; atti. prr fratelli e sorelle. Livorno, Fabbreschi, 1901, 16, 30 p.

Daniel Ch. S. I. Le devoir du Chretien dans les jours d'epreuve et

de combat. I'ari*. Douniol, 1901, 24, VIII- 192 p. Fr. 1.

De Negri F. Rimembranze Archest. Versi. Pisa, Orsolini-Prosperi,

1901, 18, 10 p.

Deschamps P. Alfred. S. I. Le noms de Saints ou les noms de

J{(i/>f'
: nK' et la devotion aux Saints. Sixieme ed. rcfondue et augmentee

Paris, Bonne Presse, 16, 200 p. Cent. 75.

Diamare Giovanni, veseovo di Sessa. Regolamento del Seminario
Diocesano di Sessa. Napoli, Artigianelli, 1901, 8, 104 p.

Diotallevt P. Ferd. O. F. M. Filotea Antoniana, ossia il Cristiano

rlic si santitk-a in compagnia di Sant'Antonio di Padova. Milano, Ber-

tarelli, 1901, 24, 800 p. L. 1,50.

Finn Francis J. S. I. But thy love and thy ffrace* With illustra-

tions by CH. C. SVBNDSEN. New York, Benziger, 1901, 16, 138 p.

Hogan J. Les titudes du Clerge Traduit de 1'an.glais par 1'abbe

A. Boi DiMiox prof, a 1'Institut de Paris Introduction par Mgr 1'Arche-

vc<nu' d'Albi. Rome, Pustet, 1901, 8, 576 p. Fr. 6.

Jorga N. prof. Studii si documente cu primre la istoria romtnilor.

I. Socotelile bistritei (Ardeali. II. Acte relative la istoria cultului catolic

in Prim-ipate. Editura Ministeriului de Istructie. Bucuresti, Socecu, 1901,

8, L-540 p. L. 5.

Lapeyrade F. Le livre du mai-iage et de la famille. 2*me yd. Paris,

Douniol, 1901, 24<>, LXXXVIII-402 p. Fr. 2.

Lettera Pastorale al Clero delta Region* Emiliana. L'Azione dei Sa-
cerdoti in Italia nell'ora presents. Bologna, tip. Arciv., 1901, 8, 22 p.

Ludi Ignatiani. Literary work presented at Commencement Exer-
riccs in St. Ignatius College San" Francisco California. San Francisco,

Crocker, 1901, 16, 38 p.

Machiavelli N. Le istorie fiorentine adattate ad uso delle scuole, con
not.- Hlologiche del prof. CARLO CAUNACCI. Livorno, Giusti ed., 1901, 16,
IV-:;;s. - L. j.

Mantia G. De iure propi'ietatis De iure Servitutis nel Diritto Ca*w-
nico. Roma, Forzani, 1901, 8, 48 p.

Monchamp G. mgr. L'epitaphe d' Amabilis a Maestricht (Saint Ser-

vais . llnixflles, Hayez, 1901, 8, 6 p.

Une inscription Mvrovingienne inedite a Glons (prov. de Liege).

Liege, Dessain, 1901, 8, 28 p.

Intn-ripfii>n Merovingienne de Glons. Note par Jos. DEMARTEAU.
Deti.r Anrif>nn<>s Inscriptions de Maestricht, Lettre de Mgr. G. MONCHAMP.
Liege, impr. Demarteau, 1901, 16, 24 p.

Mura G. A. La fontana di Sichar. Versi. Cagliari, Meloni, 1901, 24,
43 p. Cent. .~>0.
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Oriens Christlanus. Poriodico semestrale romano per gli studi del-

1'Oriente cristiano, pubblicato dal Collegio Pio del Cainpo Santo Tr-i-

tonico sotto la dirozione dol Dr. ANTONIO BAVMSTARK. Anno I, Fast-. I.

Depositarii : E. Loescher di Roma, O. Harrassowitz di Lipsia. Koma r

tip. di Propag. 1901. Prezzo annno, L 25.

Pesch Chr. S. I. Teologische Zeitfragen. Zweite Folge. (ErganKi:
hefte au den Stimmen aus Maria-Laach N. 80). Freiburg, i. BrM
Herder, 1901, 8, 138 p. M. 1,80.

Pogatscher H. Dokumente zur Sixtinischen Kapelle. Miinchen, Bruck-

mann, 1901 (Sonderabdrtick au ERNST STEIXMAXN Die Sixtinische-

Kapelle. Erster Band.), 8, 56 p.

Prat F. S. I. La Science de la religion et la Science du lan<j<t<>

d'apres MAX MULLER. (Extr. Revue des quest, scientifiques oct. 1901).

Lonvain, Polleunis, 1901, 8, 78 p.

Rendiconto delle elemosine raccolte a beneficio dell' Opera pia inter-
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STUDIO STOR1CO-G1URIDICO

La controversia di San Girolamo degli Schiavoni che sera-

AVVISO IMPORTANTE

La < 'i vilta Cattolica ,
allo scopo di diifondere maggiormente

'ii religiosi e civili che propngna da oltre mezzo secolo, fa appello

i suoi vecchi abbonati acciocch pel prossimo venture anno vo

presentare airAmministrazione qualche nuovo associato. Per ogni

associate che procnreranno spedira loro un dono in libri del val

L. 3, da scegliere nel suo catalogo.

xar seguire an articoio poiemico, aa noi pubbiicato nei qua-

derno del 2 novembre, il presents Studio storico-giuridico

sul medesimo argomento *. I fatti che esso illustra ed i nuovi

important! document! che esso contiene, gioveranno, vogliamo

sperare, ad illuminare le menti scevre da passion! e mettere

in piena luce la verita, la forza e la giustizia delle Lettere

apostoliche Slavorum gentem del 1 agosto 1901, cosl a torto

impugnate e contro ogni norma di equita contraddette.

1 Questo Studio, con il testo latino e la nostra traduzione italiana

delle Lettere Slavorum gentem, 6 state gia pubbiicato a parte, in poche

copie per uso private, dalla Tipografia Befani, Roma 1901, in 8 di pp. 48.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1235. 33 26 novembre 1901.
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STUDIO STOR1CO-G1URIDICO

La controversia di San Girolamo degli Schiavoni che sem-

brava sopita, coll'approssimarsi dell'apertura delle Camere si

6 ridestata, ed oggi piu che raai agita ed appassiona gli animi

de' nostri politicanti; di quelli massimamente, i quali, profit-

tando degli errori commessi dal presente Ministero, sperano

valersene come di un'arma per combatterlo e possibilmente

sconfiggerlo. Ad eccitare poi maggiormente le passioni po-

litiche ha contribuito non poco il recente intervento nella

medesima controversia del Governo del Montenegro, fattosi

rappresentare con missione diplomatica straordinaria presso

la Santa Sede.

Stando cosi le cose, e continuandosi d'ogni parte a tra-

visare il vero stato della questione col manifesto intento di

forviare la pubblica opinione, abbiamo giudicato opportune
far seguire alTarticolo polemico, da noi pubblicato nel qua-

derno del 2 novembre, il presente Studio storico-giuridico

sul medesimo argomento *. I fatti che esso illustra ed i nuovi

important! document! che esso contiene, gioveranno, vogliamo

sperare, ad illuminare le menti scevre da passioni e mettere

in piena luce la verita, la forza e la giustizia delle Lettere

apostoliche Slavorum gentem del 1 agosto 1901, cosl a torto

impugnate e contro ogni norma di equita contraddette.

1 Questo Studio, con il testo latino e la nostra traduzione italiana

delle Lettere Slavorum gentem, 6 stato gia pubblicato a parte, in poche

copie per uso private, dalla Tipografia Befani, Roma 1901, in 8 di pp. 48.

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1235. 33 iv; novembre 1901.
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I.

Quali opere coniprendeva F Istituto di San Girolamo

degli Schiavoni prima delle Lettere apostoliche Slavorum

gentein del 1 agosto 1901.

L' Istituto di San Girolamo degli Schiavoni in Roma com-

prendeva in primo luogo 1' Ospizio per i pellegrini ; poi 1' Ospe-

dale per gl'mfermi, al quale fin dal secolo XVIII fu sostituito

un Collegia ecclesiastico
;
infine il CapUolo. Di ciascuna di

queste istituzioni esporremo con brevita 1'origine, lo sviluppo

e lo stato presente.

l.

L'Ospizio.

Nel secolo XV quasi tutte le nazioni cattoliche avevano

in Roma un Ospizio pei loro connazionali poveri, che veni-

vano pro tempore alia Citta santa per visitare la tomba

degli Apostoli e guadagnare le indulgenze. Girolamo di Po-

tomnia, cioe Potomuje, piccolo paesello della Dalmazia, ed

altri della stessa Dalmazia e della Slavonia, che vivevano in

Roina vita eremitica, desiderarono d'aver ancor essi un si-

mile Ospizio pei loro connazionali. Ne fecero dunque domanda

al Pontefice Nicolo V, il quale 1'accolse benignamente, ac-

condiscendendo in tutto a' loro desiderii. Eccone il testo :

! KJ \v ujfi-'ibiuy oaiJ.idcb;

Beatissime pater. Cum sit quod in Urbe multi sint hospi-

tales diversarum nationum et natio Dalmatica et Sclavonic careat

hospitali devoti oratores eiusdem S. V. servuli heremitte cuidam

(quidam) de illis partibus cupiant intuitu pietatis et operis mi-

ll; sericordie ducti pro susceptione pauperum et miserabilium per-

^ sonarnm partium earundem unum hospitale in eccleaia dirupta

8 et discoperta sancte marine de Campo Martio alme Urbis sub ti-

^ tulo sancti Laurentii in Lucina Rev.ml dni Cardinalis bonon.

cum eiusdem Rever.ml domini Cardinalis consensu et vohmtate

construere et edificare ac ex piis fldelium elemosinis ecclesiam

predictam reparare et in eadem hospitale ceteraque necessaria

et convenientia cum dei adiutorio construere et in eadem ec-
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clesia celebrate ac sub titulo et vocabulo sancti Jeronimi ob

patrie sue reverentiam dehinc nominare Supplicant 8. V. de-

votus orator eiusdem frater Jeronimus de petonia pauper here-

mita et alii dictorum partium heremitte quatinus pro huius-

modi pietatis officiis peragendis ecclesiam predictam cuius fructus

duorum florenonim auri de camera communi extimatione (va-

lorem) annnum non excedunt cum omnibus suis iuribus et per-

tinentiis quovis modo vacet et devoluta affecta etc. existat

eisdem perpetuo concedere et signare misericord!ter dignemini

de gratia speciali cum non obstantibus et clausulis opportunis

servato iure dicte ecclesie. Fiat ut petitur T. Et quia pauperes

heremitte petunt quod liltere desuper conficiende gratis pro deo

ubique expediantur. fiat ubique T. Dat. Rome apud Sanctum petrum

Undecimo Kal. Maij Anno Septimo
4

.

Le ultime parole: Fiat ut petitur T. etc., sono il rescritto

del Ponteflce, in tutto favorevole alia domanda, con la so-

scrizione dello stesso Pontefice, espressa, secondoch6 si costu-

ma in simili atti, eon la iniziale del suo nome di battesimo one

era Tomaso Parentucelli. In forza adunque di questa approva-

zione ed in conformita col rescritto pontificio, fu stesa la

seguente Bolla, diretta, il 21 aprile 1453, al Vescovo di Ti-

voli, a quel tempo Vicario Generale di Sua Santita.

Nicolaus Episcopus servus etc. Venerabili fratri episcopo

Tiburtino salutem etc. Pijs fidelium votis, illis presertim quibus

pauperum et miserabilium personarum hospitalitas et subsidium

procurantur, libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur op-

portunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum

filiorum Hieronymi de Potonia et aliorum pauperum Heremitarum

Dalmatie et Sclavonic nationum in Alma Urbe degentium petitio

continebat, quod licet in dicta Urbe pro suscipiendis diver-

sarum nationum pauperibus et egenis ad illam pro tempore

confluentium multa Hospitalia esse noscantur, Dalmatica tamen

et Sclavonic nationes Hospitale pro suscipiendis specialiter ea-

1 Archiv. Vatic. Supplicat. Regest. n. 458, f. 268 e 269. Questo ed
altri document! che qui per la prima volta si pubblicano, sfuggiti finora

alle ricerche de' dotti, furono felicemente rinvenuti dall'Illmo e Rmo
Mons. Wenzel, Sottoarchivista della Santa Sede.
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rumdem nationwn pauperibus carere noscuntur
; propter quod

ipsi pietate moti pro susceptione pauperum et personarum huius-

modi quoddam Hospitale sub vocabulo sancti Hieronymi in ecclesia

diruta et discooperta sanctae Marine de Campo martio dicte

Urbis ad collationem dilecti filij nostri Philippi tituli Sancti

Laurentij in Lucina presbyteri Cardinalis ratione ipsius tituli, cui

prefata ecclesia subesse dignoscitur, pertinens, ex pijs fidelium

eleemosinis, prefati Cardinalis ad id accedente consensu, construere

et edificare,eamdemque ecclesiam reparare, et in ea cetera ad hospi-

talitatem necessaria convenienter disponere et ordinare affectant.

Quare pro parte Hieronymi et aliorum Heremitarum prefa-

torum nobis fuit humiliter supplicatum, ut, attentis premissis,

Ecclesiam prefatam cum omnibus iuribus et pertinentijs suis eis

pro fundando Hospitali huiusmodi ad usum prefatum concedere

et donare de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur de premissis certain notitiam non habentes, hujua-

modi supplicationibus inclinati, fraternitati tuae per apostolica

scripta mandamus, quatinus super premissis omnibus et sin-

gulis, ac eorum circumstantiis universis auctoritate nostra te

diligenter informes, et si per informationem huiusmodi, super

quo conscientiam tuam oneramus, ea vera esse repereris, et ad id

prefati Cardinalis assensus accedat, ecclesiam prefatam, cuius

fructus, redditus, et proventus duorum florenorum auri de Camera,

secundum comunem estimationem, valorem annum, ut iidem here-

mite asserunt, non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis

supradictis eisdem heremitis pro fundando et conservaado Hospi-

tali huiusmodi concedimus eadem auctoritate nostra. Ita quod liceat

Hieronymo prefato per se vel alium seu alios corporalem posses-

sionem Ecclesie juriumque et pertinentiarum prefatarum aucto-

ritate propria libere apprehendere, illiusque fructus, redditus, et

proventus, iure tamen tituli semper salvo, in Ecclesie ac paupe-

rum prefatorum usus et utilitatem convertere, alicuius licentia

super hoc minime requisita. Non obstantibus constitutionibus et

ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Da-

tum Koniae apud S. Petrum. Anno Incarnationis Dominicae

MCCCCLIII, Undecimo Kal. Maij , Pontificatus nostri anno septimo.

II Regesto in cui trovavasi 1' originate di questa Bolla, 6

fra quelli perduti in Parigi nelle note vicende della rivolu-

zione francese; felicemente per6 il suo testo autentico ci 6
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to conservato <l.-t Paolo II. Infatti gli Slavi resident! in Roma,
desiderando nol 14(>7 di aver questo testo, ne domandarono

copia autentica al Sorarao Ponteflce Paolo II, il quale loro

rispose colla seguente Bolla:

< Paulus etc. Dilectis filiis Georgio de Colictia et aliis paupe-

ribus heremitis Dalmatian et Sclavonic Nationum in Urbe degen-

tibus salutem. Provisions nostre debet provenire subsidio, ut ius

suum cuilibet conservetur. Hinc est, quod nos tenorem quarum-
dam litterarum felicis record. nls Nicolai PP. Y. predecessoris no-

stri in Regestro ipsius repertum pro eo quod, sicut vestra nobis

exhibits petitio continebat, originales littere predicte caasaliter

ainisse stint, de Regestro ipso de verbo ad verbum transcribi, et

ad vestrae supplicationis instantiam presentibus annotari fecimus,

qui talis est... (Segue la Bolla del Pontefice Nicold V nei precisi

termini sopra riferiti; quindi Paolo II prosegue cosi:) Ceterum, ut

earumdem litterarum tenor presentibus sic insertus omnimodam

rei seu facti certitudinem faciat, auctoritate apostolica decernimus,

qitod iUud robur eamque vim et eumdeni vigorem habeat, que habe-

rent originales littere supradicte, et eadem prorsus ipsi tenori fides

adhibeatur quamdocumque et ubicumque in iudicio vel alibi ubi fuerit

tibitus vel ostensus, ac ei stetur firmiter in omnibus sicut dictis

originalibus litteris staretur si exhibite forent vel ostense. Per hoc

autem nullum ius de novo vobis acquiri volumus, sed antiquum, sit

quod sit, tantummodo conservare. Nulli ergo etc. nostre constitu-

tionis voluutatis infringere etc. Si quis etc. Datum Rome apud

8. Marcum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quadrigente-

simo sexagesimo septimo,Tertio Id. Aprilis Anno Tertio.Hug. X fo-

lani prothonot. Bisuntin. > (Archiv. Vatic. Regest., Vol.636, f. 124 *>.)

E adunque evidente che le copie della Bolla di Nicol6 V,

le quali sono state citate anche di recente nella presente con-

troversia, e nelle quali leggesi: Dalrnatiae seu Illyricae na-

tion is !

, sono state adulterate con intento facile a divinare.

1 La parola Illyricum ovvero Illyricae nationis (se pure non 6 adul-

trratn) comparisce per la prima volta in un testamento del 14^2, in cui

la nobile e discreta donna Maria Misljenovic della Bosnia lascia al-

1'ospedale di San Girolamo della nazione illirica tre ducati, ecc. in-

giungendo clu- >i rmnpri una casa per le povere donno della nazione

slavonica ; poi fu adoprata anche da Innocenzo VIII in un Breve del 1486,

con cui dona all'Ospizio di San Girolaino illirico una cripta. Questa parola
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Pero, ammessa anche questa adulterata lezione della Bolla, si

possono benissirao determinare quali siano i veri usufruttuarii

dell'Istituto di San Girolamo
;
ed invero, nel 1655, la Swrn

Rota, bench6 avesse sotto gli occhi un esemplare in cui leg-

gevasi : Dalmatiae seu Illyricae nationis, li determin6 per-

fettamente. Ma di ci6 si dira in appresso.

Nei document! sopra citati si parla, e vero, di Hospitale;

e chiaro pero che non si tratta di un Ospedale nel senso

rigoroso che ha oggi questa parola, e che in latino si direbbe

piuttosto nosocomium; si bene di un Ospizio destinato a ri-

coverare i poveri. Inoltre, bench6 nella supplica e nella Bolla

si faccia menzione genericamente dei poveri, pure non v'ha

dubbio che 1'Ospizio fosse per i poveri pellegrini. Ci6 apparisce

chiaro, non solo dal carattere dei supplicanti e dalle parole:

ad illam (Romam) confluentium, che indicano certamente i

pellegrini, ma specialmente dai document! posteriori che de-

terminano la fondazione di Nicold V. Cosi, per esempio, Sisto V,

che citeremo in appresso, parla espressamente : doll'Hospitale

(che gia comprendeva 1'Ospizio e 1' Ospedale) nationis Illy-

ricae pro pauperibus peregrinis et infirmis ex ea provincia
ad Sedem Apostolicam et sacra limina Apostolorum visitanda

pro tempore conftuentibus recipiendis. Fondato 1' Ospizio, si

formo subito una Compagnia o Congregazione che ne aveva

la direzione e ne amministrava le rendite.

La beneficenza praticata dall'Ospizio, conosciuta sotto il

nome di officium hospitalUatis t consisteva anticamente nel-

1'ospitare gratuitamente per tre giorni i poveri pellegrini

slavi che venivano a Roma. Questo alloggio e vitto gratuito

era molto commodo, anzi necessario, quando scarseggiavano

i pubblici alberghi; pero, aumentate le commodity che la

citta di Roma offriva, anche a poco prezzo, ai pellegrini

ed in genere a tutti coloro che per qualsivoglia motive la visita-

vano, divenne poco pratico. Quindi 6 che, a comuhe vantaggio
e dell'Ospizio e dei pellegrini, nell'Istituto di San Girolamo,

indicava gli Slavi del mezzogiorno (Jugoslav!), e quali regioni compren-

desse, f'u determinate da una deflnitiva sentenza Rotale, che si citera

in seguito.
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come in parecchi altri simili Istituti stranieri, all'ospitalita di

tre giorni fu sostituito un sussidio di lire 10 per una sola volta.

Cosl si e praticato da circa un secolo, e perci6 prima e

dopo del 20 settembre 1870, data dell'entrata delle truppe
italiane in Roma; anzi mancando i pellegrini poveri, 1'Ospizio,

bench6 non vi fosse obbligato, non di rado soweniva anche

i poveri slavi che dimoravano in Roma, senza scopo di pel-

legriimggio, e spesso anche ripeteva la sowenzione o sorpas-

sava la indicata somma.

2.

L'Ospedale al quale fa sostituito 11 Collegia.

La Congregazione di San Girolamo aggiunse ben presto

all'Ospizio un Ospedale per i pellegrini, che trovandosi in

Roma cadessero infermi
;
cosicche le parole Hospitale e Hospi-

tium significarono in breve due rami della stessa beneficenza,

1'Ospizio pel ricovero dei pellegrini poveri e sani e 1' Ospe-

dale per i pellegrini poveri ed infermi. Accresciute le rendite,

grazie ai numerosi testamenti fatti dagli Slavi a beneflcio

dell'Istituto e che si conservano nell' archivio di San Giro-

lamo, fra i quail e degno di memoria quello di Caterina Regina
di Bosnia, e grazie altresi al decreto di Pio II del 28 aprile 1461,

il quale stabill : quod de cetera perpetuis futuris temporibus
omnium et singulorum de predicta natione Sclavonum in

eadcm Urbe vel ejus districts db intestate decedentium et pa-
trem vel matrem aut uxorem, filios, fratres, sorores, nepotes

r/'l iieptes ex filio, filia. fratre vel sorore non habentium, bona

mobilia et Immobilia quecumque etiam in nominibus debito-

/"/// consistentia, ad ipsum hospitale pro medietate dum-

taxat devolvantur *, i locali ed i proventi furono divisi in due

parti, una riservata all'Ospizio, 1'altra destinata all'Opedale.

Se non che coll'andar del tempo, diminuito il numero dei

pellegrini e percid ridotto quello dei pellegrini poveri ed

infermi, e moltiplicati nella Citta gli Ospedali pubblici, aperti

a tutti, TOspedale di San Girolamo, come quelli di altri si-

1 Arch. Vatic., Reg., Anno III, Tom. 17, fol.112. In alcuni esem-

plari del decreto leggesi Sclavonorum ; in altri Sclaoonum.
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mill Istituti esteri, risulto di poca o nessuna utilita. Per la

qual cosa era manifesto che 1'Ospedale di San Girolarao do-

vesse subire una trasformazione, come 1'avevano gia subita

altri Ospedali nazionali. Quindi fin dall'anno 1598 alcuni mo-

deratori dell'Ospizio-Ospedale, domandarono a Clemente VIII

che all'Ospedale venisse sostituito un Collegio ecclesiastico,

come pu6 vedersi dalla loro supplica che si conserva nel-

1' Archivio Vaticano (Arm. 04, n. 26, folio 95). Cio e degno-

di nota, poiche dimostra, che 1' idea di fondare a Roma, nei

locali di San Girolamo degli Schiavoni, un Collegio per 1'edu-

cazione del giovane clero slavo non e affatto nuova; e se allora

non pote mandarsi ad effetto, lo si dovette massimamente

all'opposizione di alcuni Confratelli della Congregazione.

Sul cadere pertanto del secolo XVIII, si tratt6 di bel

nuovo dalla stessa Congregazione Illirica del disegno pur ora

accennato, sempre per6 in maniera che, lasciato intatto-

1'Ospizio de' pellegrini, la parte di casa riservata per gli

ammalati fosse in seguito destinata ai chierici di quelle con-

trade che godevano diritti sull'Ospizio, applicando al Col-

legio non solo le rendite dell'Ospedale, addivenuto superfine,

ma altresl quelle di un legato che sembrava diretto appunto-

a questo fine, lasciato fin dall'anno 1744 dall'arciprete Giorgio-

Giorgicei di Ragusa.

Questo disegno essendo stato discusso ed approvato dal

Rmo Cardinale Rezzonico, Protettore della nazione illirica e

di San Girolamo degli Schiavoni, dal Rmo Cardinale Carrara,

Titolare di detta Chiesa e dal Primicerio Monsignor Mastrozzi,

la Congregazione Illirica supplied il Pontefice Pio VI di

volerlo anch'egli approvare, erigendo, nel modo suddetto, un

Collegio di giovani loro connazionali, con quelle condizioni

che sarebbero proporzionate alle rendite del luogo pio.

II Capo della Chiesa e Sovrano di Roma benignamente

annul a queste suppliche e con suo Chirografo del 27 feb-

braio 1790, dato dal Palazzo Apostolico del Vaticano, sop-

presse 1'Ospedale di San Girolamo e stabill il desiderate Col-

legio.

II Decreto pontificio fu trasmesso pro eocecutione al Giu-
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dice Coramissario ed Uditore SSino, Mons. Aurelio Rovarella,

il quale, con pubblico e legale documento, datum Romae ex

Palatio Apostolico Montis Qt'tri/utlis, die 1 martii 1790, at-

testo di aver escguiti puntualmente gli ordini del suo Sovrano.

Dopo aver ricordate le ragioni e le suppliche, presenta-

tegli dalla Congregazione di San Girolamo, il Pontifice cosl

prosegue :

Attese le cose esposted, Noi riflettendo appunto che per la

suddetta nazione Illirica sarii sicuramente piil vantaggioso 1'eri-

gere un Collegio per educare ed istruire i giovani nazionali che

a causa di studi si trasferiranno a questa nostra dominante, di

quello che sia il continuare inutilmente I'ospedale per gl'iufermi, e

volendo verso di chi ci ha supplicati usare gli atti della nostra

paterna clemenza, siamo benignamente condiscesi ad accordargli

la richiesta grazia come appresso. Avendo pertanto nel presente

nostro Chirografo espresso e di parola in parola inserito e regi-

strato 1' intero tenore non solo della precitata bolla di Nicold V
di sa: me: nostro predecessore, pubblicata il 21 aprile 1453, in

vigore di cui e stata eretta la suddetta opera pia, ed istituito

1'ospizio per i pellegrini della suddetta nazione illirica... Di No-

stra certa scienza e similmente colla pienezza della nostra Su-

prema Potesta, vi ordiniamo dichiarare in nome nostro e conforme

noi dichiariamo esser Nostra volonta che : fermo restando 1'ospi-

zio, ossia 1'alloggio per i poveri illirici pellegrini a tenore della

priina costituzione e fondazione della suddetta opera pia come

sopra confermata con Apostolica Autorita, venga onninamente

abolito e soppresso 1'Ospedale... e che, invece e in luogo di detto

Ospedak, debba per I'educazione dei giovani pur nazionali erigersi

e stabilirsi un particolare Collegio, cui, oltre 1'applicazione di quelle

rendite che erano pel sopprimendo Ospedale destinate, vogliamo

e comandiamo che venga unito ancora ed applicato 1' intero usu-

frutto de' beni che Giorgio Giorgicei lascid a titolo di legato nel

suo testamento.

In tal guisa, secondo le leggi allora vigenti e con tutte

le formalita richieste dal giure, fu istituito a Roma dal legit-

timo Sovrano il Collegio ecclesiastico di San Girolaino degli

Schiavoni.

Dagli Annali dell' Istituto consta che il suddetto Collegio
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fu realmente aperto nell'ottobre dell' anno 1793, con gli statuti

approvati dal Cardinale Rezzonico, incaricato dal Ponteflce

Pio VI; ma, dopo soli cinque anni, nel 1798, i giovani do-

vettero tornarsene alia loro patria per le politiche viceiide

di quei tempi nefasti.

Restituita la pace, si tratto piii volte di riaprire il Col-

legio. Le trattative ebbero felice successo nell'anno 1862r

quaudo la Congregazione, presso cui di continue si insisteva

da parte de' Vescovi interessati perche si ripristinasse il Col-

legio secondo la mente del Pontefice Pio VI, adunatasi sotto

la presidenza del Cardinal Silvestri, protettore del pio Istituto

e rappresentante il Papa, decise questa ripristinazione e de-

creto che a tale scopo si stanziasse da parte sua la somma di

scudi romani mille da aumentarsi col prosperare successivo

delle rendite della Congregazione sino alia somma di scudi

romani mille e duecento, destinati ad intrattenere giovani,

sia alunni di studio, sia sacerdoti, non meno di cinque, di-

sposti a perfezionarsi nelle sacre Discipline, li quali tutti

debbano essere provenienti dalle varie diocesi illiriche, li di

cui diritti alia partecipazione ai nostri istituti sono gia noto-

riamente definiti . Allo stesso tempo nomino una commissione

incaricata di far presso la Santa Sede le pratiche necessarie,

onde addivenire quanto prima al compimento di questo de-

siderio. Nella stessa adunanza fu letta una lettera del Car-

dinal Haulick, Arcivescovo di Zagabria, che prornetteva 1' in-

vio di cinque giovani della Croazia. II Collegio fu riaperto

negli anni 1863-1864, regnante il Sommo Poutefice Pio IX e-

per autorita del medesimo, e prese il nome dei Santi Cirillo

e Metodio, Patroni degli Slavi i
.

1 La Civiltd. Cattolica del luglio 1863 (quad. 321 pag. 360), parlando
delle festo millenarie celebrate quell'anno a Roma in onore de' SS. Ci-

rillo e Metodio, cosl scriveva : Una determinazione assai lodevole e

che avri risultati grandissimi per 1'avvenire religioso de' popoli slavi,

6 stata presa dalla Congregazione illirica, ed e che nell'Ospizio annesso

alia Chiesa di San Girolamo degli Schiavoni, entro 1'anno 1863, verrii

aperto un Collegio, il quale s'intitolera Cirillo-Metodiano, ed ove sa-

ranno ricevuti giovani preti e chierici della Dalmazia, Croazia, Slavo-

nia e Bosnia, per essere educati all'ombra tutelare del Vaticano, ed attin-

gere alia fonte pura della Chiesa romana cattolica, nella quale debbono
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Donde segue che il Collegio legittimamente fondatonel 1790,

srhbene non abbia avuto de facto una esistenza stabile, pure
ha continuato sempre ad esistere de iure, non essendo stato

mai soppresso. Nel 1870 poi, quando il Governo italiano occupo
la citta di Roma, esso esisteva di diritto e di fatto ; poiche

non fu chiuso, se non nel seguente anno 1871, per causa

de' noti perturbamenti pubblici. Che il Collegio fosse stato

seraplicemente sospeso e non gia soppresso, si diraostra apo-

ditticamente con document! chiarissimi. Citererao soltanto

una lettera di S. E. Mons. Pietro Doirao Maupas, arcivescovo

di Zara e Metropolita della Dalmazia. Essendosi, nel 1873, pro-

posto dalla Congregazione di San Girolamo di sopprimere il

Collegio fondato da Pio VI e di applicarne le rendite a bene-

ficio del Capitolo, 1' illustre Prelate ne scrisse, 1'8 gennaio 1874,

al Cardinale Protettore ne' seguenti termini:

Eminentissime Domine ! Excellentissimus ac Reverendissi-

mus Dominus Episcopus Segniensis mihi communioavit libellnm

supplicem, quern congregatio Illyrica apud S. Hieronymum Romae

Beatissimo Patri porreiit, in quo agitur de eo, ut Collegium Illy-

ricum de Urbe a Pio VI fundatum supprimatur et ejusdem Collegii

proventus in augmentum redituum Canonicorum ad Collegiatam

S. Hieroiymi cedant. Item praefatus Antistes mihi ccmmunicavit

quae sapientissime S. Congregatio Episcop. et Regul. super porrectis

preoibus die 10 nuii 1863 respondit. Quum de re gravissimi mo-

menti pro catholicis Dalmatiae, Slavoniae, Croatiae ao Bosniae ara-

tur, cum Rmis. Dominis huiua ecclesiasticae provinciae Ordinariis

super hac quapstione inivi consilium, qui omnes unanimiter, at-

tentis locorum et temporum adiunctis, responderunt se non posse

assentiri ut Collegium illyricorum in urbe supprimatur eiusque pro-

ventus canonicis Collegiatae ad S. Hieronymum cedant. Idcirco

conferraare i loro nazionali. La Congregazione, oltre a dare il locale,

ha stanziato i fondi per sei posti gratuiti : alcuni Vescovi di quelle re-

gioni ne hanno gia assegnati altri
;
la pieta de

1

fedeli sar.-'i inossa a fare

il resto ;
e questo Collegio diverra, con la benedizione del cielo, un Se-

minarin di Apostoli. > In occasione della celebrazione del detto mille-

nary i f> lu<?lio 1863) furono poste nei vani dei quattro balconi del Collegio

altrettante iscrizioni. In una di ease, dicevasi espressamente che il Col-

legio si riapriva AUCTORE Pio IX PONT. MAX.
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cum Rmis. Ordinariis provinciae Dalmatiae et cum praefato

Excmo Episcopo Segniensi eamdem omnino sententiam teneo,

dum maxime interesse debeat, ut iuvenes harum Dioecesium,

qui statui ecclesiastico sese dedicare desiderant, educationem cle-

ricalem et theologicam in Collegio a fel. record. Pont. Pio VI

fundato, ad fontem veritatis hauriant, et hinc domura reversi

hausta principia inter conterraneos propagare valeant. >

Co;ne conseguenza pertanto dell'espressa sentenza dei Ve-

scovi, nel 1875, si tento di nuovo di riaprire il Collegio, ma
non vi si riuscl, che dopo nove anni. Infatti neiranno 1884,.

sotto gli occhi dello stesso Governo italiano, il Collegio riapri

le sue porte a' giovani studenti sacerdoti e continud a tenerle

aperte, senza esser molestato da chicchessia, sino al 22 otto-

bre dell'anno 1889, quando, esaminato lo staf.o attuale del

Collegio nella sua organizzazione e nella pratica sua attua-

zione, e riconosciuta la necessita di una totale riforma che

tenesse conto de' maggiori bisogni delta Chiesa e meglio as-

sicurasse la edu,cazione morale e scientifica dei candidati

al Sacerdozio
,
la Sacra Visita, presieduta daU'Emo Cardi-

nale Serafino Vannutelli, Protettore dell'Istituto, dichiaro>

SCIOLTO L'ATTUALE COLLEGIO PER RICOSTITUIRLO IN ALTRA

FORMA CON DECRETO CHE SARA EMANATO IN SEGUITO J
.

3.

II rapitolo.

La Chiesuola di Santa Marina, donata, come e stato>

detto piu sopra, da Nicolo V a Girolamo di Potomnia ed ai

suoi compagni, e da questi restaurata e dedicata a San Gi-

rolamo, bsnch6 piccola e poco adorna, fu tuttavia eretta in

titolo cardinalizio nell'anno 1566 da San Pio V, il quale ne

dichiard primo titolare il Cardinale Prospero Santa Croce. La

Chiesa, sul principio, fu officiata da un solo Cappellano, piu

tardi da due, poi da tre, scelti sempre tra i sacerdoti slavi.

1
II testo del decreto si legge nel Thesaurus Resolutionum S. C. Con-

cilii. Tom. CLV. Edit. Vaticana, pag. 154.
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II Cardinal Felice Peretti fu titolare di questa Chiesa
j>
T

lo spazio di 15 anni, cioe per tutto il tempo del suo cardi-

nalato, sino alia sua elevazione alia suprema dignita di Sommo

Ponteflce, quando assunse il nome di Sisto V. Questo Ponte-

ii
,
di origine Dalmata, per lagrande devozione che fin dalla

prima gioventu aveva avuto verso San Girolamo, voile rie-

dificargli la Chiesa, come ora si vcde, piu ampia e piu spa-

ziosa, abbattendo 1'antica ed anche molte case vicine al-

1'Ospizio-Ospedale. Inoltre, con la Bolla Sapicnfium Sancto-

> del 1 agosto 1589, eresse questa stessa Chiesa in

Collegiata, istituendovi un Capitolo, composto di una Dignita,

col titolo di Arciprete, di sei prebende canonical! con massa

comune e di quattro beneficii minori, col nome di chiericati,

pel servizio della Chiesa e del coro. Nelhi sua Bolla, Sisto V di-

chiara espressamente che i diritti dell'Ospizio Ospedale dove-

vano rimanere intatti ed integri, e stabilisce che non potes-

sero venire elette a dette prebende se non personas idoneas

dn-tae nationis Rlyricae sen alias etiam origenas ejusdem
tuuii'n IHi/ 1 /cat' linguae et idhnnntix. Ecco la parte principale

della Bolla:

Nos iam inde ab inennte aetate praecipuum gerentes erga

Hieronymum Sanctum Doctorem devotionis affectum, eo etiam ma-

gis in eum studio acceusi sumus, quod Nobis iam pridem in mi-

noribus constitutis divino contigit beneficio, ut cum in amplissi-

mum S. R. E. Cardinalium Collegium ascripti fuimus, eius Ecclesia,

quae Illyricorum dicitur, in Urbe ad Ripam Fluminis Tyberis

sita, in Titulum nostri Cardinalatus Nobis concessa de more et

assignata, hunc unicum proprium et perpetuum Titulum nunquam
dimissum tamdiu retinuerimus, donee diuina sic disponente

Clementia, nullis nostris mentis ad Sacrum Summi Apostolatus

Apicem assumpti sumus : quo tempore aucta in dies magis erga

eumdem gloriosum Doctorem veneratione... ad praedictam Eccle-

siam S. Hieronymi nostri olim tit. nos convertimns, quam cum

plane angustam, obscuram, vetustate paene collapsam, ac Sancti

tarn eximii dignitati minime respondentem videremus, ea solo

aequata, in eodem loco, dilatato tamen undequaque aedificio, il-

lustriorem Ecclesiam, et ut nostra in praecellentem Doctorem de-
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votio postulat ampliorem a fundamentis, non mediocri impensa,

pie et liberaliter erogata ereximus, ornavimus et sacra suppelle-

ctili abunde instruximus.... Nos ergo pro nostra singular! erga

eundem S. Confessorem et Clarissimum S. E. Doctorem devo-

tione et reverentia, injeius Ecclesia praedicta, iuxta quain est Ho-

spitale Nationis Illyricae pro pauperibus P&regrinis et Infirmis

ex ea provincia ad Sedem Apostolicam et Sacra limina Aposto-

lorum visitanda pro tempore confluentibus recipiendis, divinum

oultum, ac personarum Deo servientium laudes, eius nomini per-

solventium numerum ad laudem et gloriam Dei Omnipotentis, et

honorem eiusdem S. Hieronymi augeri cupientes.... Motu, scien-

tia et potestatis plenitudine similibus, Ecclesiam Sancti Hiero

nymi praedictam.... in Collegiatam Eccle3iam sub invocatione

Sancti Hieronymi huiusmodi cum mensa Capitulari, sigillo et area

communibus aliisque collegialibus insignibus, et in ea unum Ar-

chipresbyteratum pro uno Archipresbytero, qui post Presbyterum

Card. Titularem pro tempore existentem aliorum Caput existat,

ac sex Canonicatus, et totidem praebendas pro sex Canonicis,

qui omnes una cum praedicto Archipresbytero Capitulum dictae

Ecclesiae S. Hieronymi faciant, ac Boris Canonicis interesse,

ac in ea residere teneantur, nee non quatuor perpetua bene-

ficia Ecclesiastica servitoria Clericatus nuncupanda, pro quatuor

Clericis in dicta Ecclesia S. Hieronymi perpetuis Beneficiatis,

qui illi nee non Archipresbytero et Canonicis praedictis in his,

quae ad ipsam Ecclesiam S. Hieronymi spectant, inserviant, Apo-

stolica auctoritate tenore praesentium perpetuo, ac sine alicuius

praeiudicio, erigimus et instituimus... Insuper jus patronatus et

praesentandi personas idoneas dictae Nationis illyricae, sen alias

etiam origenas
l
ejttsdem tamen illyricae linguae et idiomatis, ad Ar-

chipresbyteratum videlicet Cardinal! Titulari,ad sex canonicos vero

et praebendas nee noa quatuor beneficia hujusmodi Archipresby-

1 Anche il Regesto che conteneva 1'originale della Costituzione Sistina

and6 perduto in Parigi. In alcuni esemplari leggesi alienigenas; pero 6

da preferirsi la lezione origenas che trovasi in parecchi altri esemplari
e che, in latino corrotto, significa oriundi. L'esemplare irifatti che servl

di base alia discussione e alia sentenza Rotate, della quale parleremo

piu sotto, aveva origenas. Nel resto il senso delle due parole deve esser

lo stesso : indicano, cioe, gli Illirici di stirpe e lingua illirica, che dimo-

ravano fuori del territorio illirico, sia che fossero nati nello stesso ter-

ritorio, sia fuori da padre illirico.
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tero pro tempore existent!,... reservatum concedimus et assi-

gnamus.

Promulgata la Bolla di fondazione, il Capitolo venne im-

mediatamente formato, poiche, trovandosi nella Congregazione

regolatrice dell'Ospizio-Ospedale cinque sacerdoti, quest! con

altri sei sacerdoti ofl chierici slavi furono dal Patrono pre-

sentati per le prebende e i beneficii della nuova Collegiata.

Se non che la morte prematura impedl al munificentissimo

fondatore di compiere la dotazione del Capitolo ; quindi 1'of-

ficio divino che, secondo la Bolla di fondazione, doveva ce-

lebrarsi in coro quotidianamente, fu ridotto, come si crede,

da Urbano VII, immediato successore di Sisto V, ai soli giorni

festivi, a qualche solenne ottavario ed ai tre ultimi giorni della

settimana santa
; quindi sorsero le pretese del Capitolo di as-

sumere Tamministrazione dei beni dell'Ospizio-Ospedale e

pagare colle loro rendite le spese delle funzioni capitolari,

pretese che diedero luogo alia celebre lite dell'anno 1613

fra la Congregazione ed il Capitolo, decisa in favore della

Congregazione ; quindi anche originarono i successivi indulti

pontificii, con i quali si permetteva od imponeva alia Congre-

gazione di concorrere in parte all'onesto sostentamento dei

capitolari. La fondazione adunque del Capitolo, nel cui seno

si lamentarono sempre non pochi abusi, fu di non lieve sca-

pito per 1'Ospizio-Ospedale, ne con esso fu sufficientemente

provveduto al servizio quotidiano del culto nella Chiesa.

n.

A vantaggio di chi erano destinate le Opere compo-
nent! I'lstitnto di San Girolamo.

Dopo gli scandalosi awenimenti, veriflcatisi nelT Istituto

di San Girolamo degli Schiavoni f

,
non solamente dai nemici

della Chiesa e della Santa Sede, ma anche da persone in

buona fede, dalle quali poteva sperarsi una piu esatta cogni-

zione e un pid equo giudizio delle cose, e stato affermato che
1 Ne diecorremmo nel quad. 1230, pp. 725-727.
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tutti i Dalmati, compresi anche i dalmati italiani e di altre

nazionalita non slave, hanno diritto al pio Istituto
;
anzi non

e mancato chi abbia osato sostenere che a tutti ed ai noli

Dalmati compete questo diritto, ad esclusione degli abitanti

di altre regioni
l

. La verita e che le Opere, enumerate nel

paragrafo precedente che compongono 1'Istituto di San Giro-

lamo, furono tutte fin dal principio destinate a comune van-

taggio dei cattolici SLAVI meridional!, ossia dei cattolici SLAVI

della Dalmazia, Croazia, Slavonia, Bosnia, Montenegro, Erze-

govina ed Istria.

Cid potrebbe diinostrarsi con documenti, che in parte sono

stati citati e in parte potrebbero citarsi, anteriori al 1655, fra

i quali ricordiamo la Costituzione di Pio II del 28 aprile 1481,

che designa 1'Ospizio espressamente col titolo di Hospitale

sancti Hieronymi nationis Sclavonum de Urbe 8
. Degna pure

di speciale menzione 6 la effigie di San Girolamo che fu incisa

in rame da Natale Bonifacio nel 1584, e che porta ai quattro

angoli gli stemmi della Dalmazia, Croazia, Bosnia e Slavonia.

Ma questa dimostrazione non sembra necessaria, avendosi,

nel citato anno, una sentenza della Sacra Rota, che decide

la questione.

Verso la ineta del secolo XVII, Giovanni Jainsic, nato

in Roma di padre oriundo dalla Carniola e di madre ro-

mana, ottenne un canonicato in San Girolamo. La sua ele-

zione ed istituzione fu contestata per la ragione che egli non

possedeva i requisiti necessarii per aver diritto ad usufruire

delle Opere fondate in San Girolamo. La questione fu portata

innanzi la Sacra Rota, che era il tribunale supremo, 'come

chi dicesse la Corte di Cassazione, di quei tempi ;
le sentenze

1 Per sostenere questo storico paradosso si e giunto persino ad af-

fermareche la Croazia non aveva dato neppure un centesimo per 1' Isti-

tuto di San Girolamo. II fatto anche se fosse vero, non proverebbe
nulla

;
ma esso non sussiste, avendo la Croazia, non meno delle altre

regioni usufruttuarie, generosamente concorso al mantenimento e svi-

luppo del pio Istituto.

9 Per il testo della Costituzione, veggasi sopra alia pag. 519.
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furoiio avverse a Giovanni Jarasir, il quale percid fu deposto

dal canonicato indebitaraente ottenuto. La Sacra Rota, nella

tornata del 25 giugno 1655, decise che, secondo la Bolla di

fondazione di Sisto V, per poter essere eletto ad un beneficio

nella Chiesa collegiata di San Girolamo, era necessario es-

sere iUijrirne linguae seu idiomafis e quindi conoscere la

lingua illirica, che Giovanni Jamsir non conosceva. Inoltre,

nella toruata del 10 decembre dello stesso anno, ex speciali

commissione Sanctissimi, ad instantiatn Congregationis II-

lyricae cuius interest ob futuras racationes ac receptionem

peregrinorum in Hospitali eiusdent Ecclesiae declarari quae-

nam sit rera et propria ea provincia nationis Illyrivae iuxta

Bullant et mentem Sixti V, esamino particolarmente quali

regioni fossero comprese sotto la parola Illf/ricn,,>. ed avessero

perci6 diritto ali'Istituto. Giova qui riportare la sentenza del

<jelebre Tribunale:

Christ! nomine invocato, pro tribunali sedentes, et solum

Deum prae oculis habentes, per hanc nostram deffinitivam sen-

tentiam, quam de Dominorum nostrorum Coauditorum consilio

pariter et assensu ferimus in his scriptis in causa et causis, quae

primo, et in prima coram nobis versae fuerunt, et vertuntur in-

stantia inter Venerabilem Congregationem Nationis et Hospitalis

Sancti Hieronymi Illyricorum de Urbe ex una, ac lo. Baptistam

Jampsi filium Lucae Jampsi oriundum ex Ducatu Carnioliae

Joannem Calabassonum quondam Yincentij de Goricia, Blasium

de Blanchis qm. Christophori de Gribensis, Georgium Colonz qm.

Andreae de Lubiana, au Georgium Crisanium qm. Gasparis par-

tibus ex altera de et super declaratione Bullae s. m. Sixti quinti

editae super erectione Ecclesiae Collegiatae Sancti Hieronymi IlJy-

ricorum. quoad Provinciam Nationis Illyricae in ea nominatam

rebusque alijs, prout in actis, Dicimus, pronunciamus, senten-

tiamus, definimus, et declaramus, Provinciam veram et pro-

priam Nationis Illyricae, iuxta Bullam et mentem dicti Sixti

quinti, fuisse et esse, ac intelligi debere, Dalmatian!, sive Illy-

ricum, cuius partes sunt Croatia, Bosnia et Slavonia, exclusis

penitus Carinthia, Styria, et Carniola, et oriundos ex dictis quatuor

regioni bus Dalmatian, Croatia*, Bosniae, et Slavonian tanturn ad-

Seric XVIII, vol. IV, fasc. 1235. 34 26 novembre 1901.
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mitti posse tarn ad Canonicatus et Beneficia ecclesiastica eiusdem

Collfgiatae juxta formam praedictae Bullae ac decretorum Sacrae

Visitationis anni 1630 *, quam ad hospitalitatem et Congregationem

eiusdem Sancti Hieronymi, et mandatum quodcunque desuper ne-

cessarium et opportunum decernendum et relaxandum fore et

esse, prout decernimus et relaxamus victosque victrici in expensis

condemnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de iure, im-

posterum reservamus. Et ita dicimus, pronunciamus, definimus,

et declaramus non solum praemisso, sed et omni alio meliori modo.

E chiaro adunque che, in forza della sentenza definitiva

del supremo tribunale di allora, il nome di Illiria compren-

deva la Dalmazia, la Croazia, la Bosnia e la Slavonia, e che

percio i soli abitanti ovvero oriundi di queste regioni avevano

diritto al pio Istituto di San Girolamo, purche pero fossero,

come dice espressamente il Ponteflce Sisto V nel testo sopra

citato, ejusdem illyricae linguae et idiomatis. In altri termini

per aver diritto all' Istituto di San Girolamo degli Schiavoni

erano necessarie tre condizioni : 1 abitare le dette province

o almeno essere oriundo delle medesime; 2 esser cattolico;

3 essere di lingua e di stirpe slava.

Voleiido perpetuare la memoria di questa sentenza Rotale,

ed evitare cosl il ripetersi di simili controversie, il Presidente

della Congregazione di San Girolamo, Abbate Stefano Gradi di

Ragusa, quattro anni dopo la sentenza, fece dipingere un

quadro geograflco delle quattro indicate regioni. Questo qua-

dro, che tutti possono vedere in San Girolamo, ha la seguente

iscrizione in un angolo:

Congregatio Nationis Illyricae, sicut iustituta fuit ab Illy-

ricis ex Dalmatia, Croatia, Bosnia et Slavonia in urbem con-

1 Nell'anno 1630, la Sacra Viftita dett6 alcune regole o norme risguar-

danti il Capitolo, che, approvate da Urbano VIII, furono scolpite in

marmo, visibile ad ognuno nella sacristia della Chiesa : 1'articolo primo
suona cosl : L'Arciprete, i Canonici ed i Chierici beneficiati non pos-

sono essere assunti che unicamente dalla nazione Illyrica od altrimenti

oriundi da essa, della stessa lingua pero e dello stesso idioma . La
detta Visita ebbe principio il 7 agosto 1626 ed i relativi decreti furono

intimati al Sacerdote D. Giovanni Minertij,Sagrestano, il 21 gennaio 1631.
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fluentibus, ita eorundem regnorum nationals tantum vel oriundi,

slavonica tamen lingua loquentes, iurium ipsorum participes esse

debent, ut constat ex decisione 8. Rotae diei X decembris 1655.

Ideo ad evitandas aequivocationes vel fraudes, haec quatuor regna

finesque eorum delineati fuerunt, ut possint distingui quae Iocs

includi quaeve excludi debeant.

Or bene da questo quadro e evidente che la Dalmazia,

la Croazia, la Bosnia e la Slavonia d'allora comprendono,
secondo le notizie geografiche de' giorni nostri, la Dalmazia,

la Croazia, la Bosnia, la Slavonia, il Montenegro, 1'Erzego-

vina e 1'Istria. Senza pertanto cercare se anche qualche

altra regione vi venisse compresa, e fuor d'ogni dubbio che

gli abitanti o almeno oriundi di tutte queste regioni ave-

vano diritto alTIstituto di San Girolamo, purche, s'intende,

fossero cattolici e di lingua e stirpe illirica ossia slava.

Quindi, con piena accuratezza storica, Leone XIII nelle

citate sue Lettere apostoliche enumera, come vedremo alia

pagina 27 del paragrafo seguente, le diocesi appartenenti

appunto alle regioni sopra accennate.

Dall'esposta dottrina, non mai raodificata ne dall'uso, ne da

contrarie disposizioni legislative, anzi conferraata sempre in

varii modi, per esempio, con gli stemmi delle quattro pro-

vince visibili a tutti nella Chiesa e nell'Istituto di San Gi-

rolamo, chiaro apparisce quanto siano erronee le opinioni, alle

quali accennammo al principio di questo paragrafo. I Dalmati

slavo- cattolici, che costituiscono la immensa maggioranza del

paese, hanno certamente diritto al pio Istituto, ma condividono

questo diritto con gli slavo-cattolici delle altre enumerate re-

gioni. I Dalmati che non sono slavi, o che essendo tali, non

sono cattolici, non hanno diritto alcuno. II diritto degli ita-

liani (e lo stesso dicasi di tutti quei che non sono slavi) al

pio Istituto e una pretesa assolutamente nuova, contraria alia

storia dell'Istituto ed ai documenti piu decisivi. Non bisogna

spingere lo spirito di nazionalita finoad usurpareidiritti altrui.
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m.

Quali innovazioni sono state fatte all' 1st hit to <ii San

Girolamo dalle Lettere apostoliche Slavorum gentern .

Se si prestasse fede alle interessate ed appassionate pub-

blicazioni degli ultimi tre mesi, converrebbe dire che il Santo

Padre, con la pubblicazione delle Lettere apostoliche Sla co-

rum gentem, non solo ha tolto ogni carattere di beneficenza

al pio Istituto, ma ha inoltre creato un Collegio ecclesiastico,.

nuovo di pianta, a beneficio della sola Croazia, e a danno dei

Dalmati, specialmente italiani. In tutte queste affermazioni

1'ignoranza si unisce alia malafede
;
si vorrebbe, cioe, raischiar

la politica in una questione di diritto, ed eccitare contro 1'atto

pontificio i sentimenti di nazionalita. Eppure basta leggere con

mediocre attenzione le Lettere apostoliche Slavorunt gentem

per sincerarsi che le dette censure sono prive di qualsiasi

fondamento.

In primo luogo assolutamente falso che sia stato tolto

al pio Istituto il suo carattere di beneficenza. Le Lettere apo-

stoliche dicono bensi: Hospitium Sancti Hieronymi... hisce

Nostris litteris supprimimus et suppressum declaramus. Ma

queste parole debbono intendersi deH'alloggio e del vitto gra-

tuito per tre giorni, che, come 6 stato detto piii sopra, non

praticavasi piu da circa un secolo
;

il Santo Padre, colle ci-

tate parole, sopprime di diritto cio che gia da lungo tempo
era soppresso di fatto, salva la ospitalita nei locali dell' Isti-

tuto ai Vescovi ed altri personaggi conspicui delle regioni

usufruttuarie. L'opera di beneficenza, che fu surrogata al-

1'alloggio e al vitto gratuito per tre giorni, rimane perfetta-

mente intatta.

In altri termini, con le sue Lettere apostoliche il Sauto

Padre non voile punto toccare la sostanza della beneficenza
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esercitata dall' Istituto di S. Girolamo; si bene quel modo an

tico di esercitarla che oramai non era piu usato, ne rispon-

deva a' present! bisogni. Quanto poi all'altro modo introdotto

pid tardi (quello di dare un sussidio di lire 10 a quei pel-

legrini che si sarebbero dovuti alloggiare nell'Ospizio), esso

rimane oggi quale era gi da un pezzo nel 1870, e quale e

continuato durante tutti gli anni, dacche il Governo italiano

ha la sua sede in Roma. Quindi gli stessi sussidii che negli

anni decorsi si elargivano a poveri pellegrini da persona a

ci6 specialmente destinata, che negli ultimi anni era 1'Arci-

prete del Capitolo, continuano oggi e continueranno in avve-

nire ad elargirsi a' medesimi pellegrini da' Rettori del Col-

legio. II che risponde perfettamente, se non alia lettera, cer-

tamente al pensiero del documento pontificio nel sancire la

regola generate, che cioe- tutti gli oneri gravanti per lo pas-

sato sul Capitolo, il quale si sosteneva in gran parte con le

rendite dell'Ospizio, dovranno d'ora in poi venire assegnati

al Collegio : Modvratorum Collegii conscientiam oneramus, ut

quae o/nnia antehac a Capitulo fiebant, eadem deinceps a

Collegio fiant, iis quidem exceptis, quae forte inflectenda

ad aequitatem, Nostro tamen consensu, prudentia suaserit*

Quindi pud e deve affermarsi con tutta verita, che le Let-

tere apostoliche Slavorum gentem non hanno fatto alcuna

innovazione nell'opera di beneficenza, come praticavasi nel

secolo teste decorso e sotto gli occhi del Governo italiano sino

al 1 agosto 1901, e continuasi a praticare sino a' giorni no-

stri. In questo senso il comunicato del Governo italiano ai

giornali del 3 ottobre 1901 non presenta alcuna difficolta:

In seguito alto scambio antichevole di idee, inlervenuto in

questi giorni fra il Governo Austro- Ungarico ed it Governo

Italiano riguardo alVIstituto di San Girolanio, i due Go-

verni hanno riconosciuto I'opportwnita di conservare al sud-

detto Istituto il suo antico carattere di Istituto di benefi-

cenza . Nessuno, crediamo, vorra pretendere che debba

risalirsi non solo al di la del 1 agosto 1901, ma sino ai se-

coli scorsi, e ristabilire, quindi, in luogo del sussidio pecu-
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niario, 1'alloggio e il vitto gratuito per tre giorni, specie di

asilo notturno, poco decoroso e per nulla necessario a :

giorni

nostri, e che in realta renderebbe illusoria 1'opera di bene-

ficenza. Che se cid si pretendesse, perche mai pretenderlo

soltanto dall' Istituto di San Girolamo, e non anche dagli altri

Istituti esteri, i quali si trovano, piii o mono, nelle stesse

condizioni?

Gia e stato detto che all' Ospedale per gli infermi, fin dal

secolo XVIII, e ad istanza non solamente de' Vescovi, ma
anche della stessa Congregazione Illirica, fu surrogate un Col-

legio ecclesiastico, del quale sono state sommariamente indi-

cate le varie vicende. Nel 1889, la Sacra Visita, presieduta

dalTEmo Cardinale Serafino Vannutelli, lo dichiar6, come di-

cemmo, sciolto per ricostruirlo in altra forma con decreto

che sard emanato in seguito. Le Lettere apostoliche Slavo-

rum gentem SOQO appunto il decreto annunziato. II Santo

Padre Leone XIII, dopo aver conferito sull'argomento con

quei Vescovi, i quali vi avevano interesse, e desiderando da

lunga pezza di vedere florente nella sua Roma il Collegio di

San Girolamo, si degno dargli statuti che meglio rispondes-

sero a' bisogni presenti della Chiesa e della societa, riedifi-

candolo sopra un fondamento piii solido e sicuro di quello

ch'ebbe ne' passati tempi : Nos, cosi scrive il Santo Padre,

ut Collegium, quod dudum Romae esse exoptavimus, demum
sit eique firmius, QUAM ELAPSIS AETATIBUS, certiusque funda-

mentum constituamus, collatis consiliis cum gentis croalicae

Episcopis, quorum intererat... Collegium Hieronymianum

pro Croatica gente, sub Nostra Auctoritale et tutela, fun-

damus et constituimus. Non si tratta dunque di una fon-

dazione del tutto nuova, si bene di una fondazione oramai

piii che secolare, che la sapienza di Leone XIH ha raffermata

e richiamata a novella, rigogliosa e duratura vita. Questo Col-

legio si sostenta con le rendite del Capitolo e dell'antico Ospe-

dale, soppresso da Pio VI nel 1790, salva sempre 1'opera di

beneficenza e senza assorbire i fondi ad essa destinati.

Egualmente nessuna innovazione e stata fatta nella desti-
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nazionr ilrlle Opere dell'Istituto
;
coloro che vi avevano di-

ritto prima, lo conservano oggi ;
coloro che non lo avevano,

ne restano esclusi. Quindi le Lettere apostoliche espressa-

inente asseriscono :

Avranno il diritto di mandare sacerdoti, come alunni in

Collegio : 1'Arcivescovo di Zagabria, i Vescovi di Sirmio, di Se-

gna, di Kri/evac di rito greco-unito.

Cosi 1'Arcivescovo di Zara, i Vescovi di Ragusa, di Spalato,

di Sebenico, di Lesina e di Cattaro.

Cosi i Vescovi di Veglia, di Trieste, di Parenzo.

Cosl 1'Arcivescovo di Vrhbosna, i Vescovi di Mostar, di Tre-

bigne, di Banjaluka.

Finalmente 1'Arcivescovo di Antivari.

Ora queste sono precisamente le diocesi, le quali compon-

gono le regioni che hanno diritto all'Istituto di San Girolamo,
descritte piii sopra. Quelle in carattere corsivo sono le dio-

cesi della Dalmazia; la Dalmazia dunque non 6 esclusa dai

beneficii del Collegio.

Vero e che le Lettere apostoliche danno al Collegio il

titolo di Collegium Hieronymianum pro croatica gente. Ma no-

tisi che si dice pro croatica gente e non pro croatica re-

gione, volendosi significare che il Collegio non & per quella

sola regione che viene sotto il nome di Croazia propria-

mente detta, ma piuttosto per tutti i cattolici slavi, i quali

abitano la Croazia o la Dalmazia o la Bosnia o la Erzegovina
il Montenegro, ecc., e che oggi, con generale vocabolo del-

1'uso comune, adoperatoanche nelle statistiche officiali, si chia-

mano Croati. Ed invero il Collegio non si poteva chiaraare

Slavo, o pro gente slava, perch6 questa appellazione 6 troppo

generica e comprende tutte le famiglie slave, cioe i Polacchi,

1 Boemi, i Bulgari, gli Slovacchi. Non si poteva chiamare Slo-

veno o pro gente slovena, poich6 oggi la Slovenia comprende

parte della Carniola, e della Stiria, paesi che non hanno diritto

alcuno all'Istituto. Non si poteva chiamare Illirico o pro gente

illyrica, essendo questa una espressione geograficamente in-
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definita e del tutto antiquata
l

;
sarebbe lo stesso che chiamare

ausonico o pro genie ausonica un Collegio italiano, perche

antic-amente Ausonia si chiamava 1' Italia, ovvero chiamare

pannonico o pro gente pannonica un Collegio Ungherese,

perche 1'Ungheria si chiamava altre volte Pannonia. Al con-

trario, le parole pro croatica gente indicano con sufficiente

esattezza (ed e questa Tunica ragione per la quale sono state

usate), che il Collegio e destinato a giovani slavi meridional!

cattolici sia che vengano dalla Dalmazia, sia dalle altre re-

gioni enumerate piu sopra.

Nel resto la questione di nome importa poco o nulla. Se

ad alcuni slavi, fuori della Croazia propriamente detta, di-

spiacesse esser chiamati croati, laseino pure quell'appella-

tive
;
non per questo saranno essi esclusi dall'aver diritto al

Collegio, se hanno le altre condizioni richieste. Se altri pre-

ferissero chiamare illirico il nuovo Collegio di San Girolamo,

lo chiamino pure cosl; ma non si ripeta piii che il Santo

Padre, con le Lettere Slavorum gentem, per favorire la

Croazia, ha private i Dalmati di un diritto che loro appar-

teneva. Sarebbe un gravissimo errore confondere una que-

stione di nome con una questione di diritto.

In conclusione: la sola innovazione fatta dalle citate Lettere

apostoliche, pubblicate ad istanza dei Vescovi, consiste nella

soppressione del Capitolo, trasferendone tutti i diritti e doveri

al Collegio, che 1'esperienza aveva dimostrato incompatibile

col Capitolo. II Collegio poi, mentre perfeziona nelle scienze

ecclesiastiche giovani sacerdoti slavi di quelle regioni, prov-

vede allo stesso tempo all'Opera di beneficenza, della quale

e stata tenuta parola, e disimpegna, certamente con maggior
zelo e sollecitudine, il servizio del culto nella Chiesa. Chi

oser mai sostenere che questa riforma sia inopportuna, e che

sarebbe stato piu vantaggioso per le regioni usufruttuarie la

1 Cos! il FORCELLINI (Totius Latinitatis Lexicon): Illyria regio ampla

post sinum Adriaticum inter Tergestuin in confinio Italiae et Macedo-

nian!, complectens Liburniam et Dalmatian!. Alii ampliores, alii angu-
stiores ei terminos statuunt .



DBGLJ BCHIAVON1 537

conservazione dello *fnf"
'<>, ossia la conservazione di

un Capitolo, che lasciava non poco a desiderare, invece di un

Collegio per gli studii di perfezionaraento nelle srienze eccle-

siastiche ?

laoltre, nel fare questa innovazione, la Santa Sede ha vo-

luto che fossero pienamente salvi i diritti ucquisiti dei ca-

nonici viventi, i quali, fino a che non ottengano altra ade-

quata provvista, continueranno a percepire, a titolo di ren-

dita vitalizia, senza obbligo veruno, tutta la rendita delle

loro prebende ed avranno anche dove abitare o un propor-

zionato compenso *. Finalraente con 1' intento di perpetuare

la mcmoria dell'antico Capitolo, la Santa Sede ha stabilito

altresl, che il Rettore del Collegio ritenesse il titolo di Arci-

prete e gli altri due moderatori quello di canonici. In tal guisa

pu6 dirsi, che neppure il Capitolo e del tutto soppresso, se con

questo titolo s'intende semplicemente un ceto di ecclesiastici, i

quali avendo rendite fisse, benche senza prebende propria-

mente dette, sono incaricati del servizio quotidiano del culto.

Che poi il Santo Padre, nel ristabilire questo Collegio,

abbia avuto mire politiche, e pura calunnia. Com'egli stesso

afferma, le sue Lettere sono state da lui pubblicate unica-

mente a maggior gloria di Dio onnipotente, ad incremento

della religione cattolica, ad onore ed utilita della stessa gente

croata a lui carissima
,
come tutte le altre genti di qualsivoglia

lingua, abbiano o non abbiano esse in Roma somiglianti istituti.

Nel resto, quanto si e decretato di fare riguardo all' Istituto

di San Girolamo degli Schiavoni e stato gia fatto in Roma per

la maggior parte di somiglianti Istituti delle altre nazioni,

mutati anch'essi dalla Santa Sede in Collegi ecclesiastici,

senza che venisse mai in mente ad alcuno di accusare la

Santa Sede di politiche macchi nazioni o al Governo italiuno,

testimone di tali mutazioni, di ingerirsene o di contrastarle.

La vera ragione dunque della singolare opposizione fatta

1 Di tutti i capitolari di San Girolamo rimasto un solo, oramai

lainoso per la partecipazione ocandalosa che ha avuto negli ultimi de-

plorevoli avvenimenti.
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al Collegio geronimiano potr& e dovr trovarsi altrove, ma
non mai nel supposto carabiamento del carattere delT Istituto.

Dopo ci6 6 difficile, in verita, capire ci6 che vogliono in-

tendere alcuni giornali, specialmente officiosi, quando con

enfasi e con insistenza sostengono, che nell' Istituto di San

Girolamo deve essere mantenuto lo stato delle cose esistente

prima della pubblicazione delle Lettere pontificie, e che

questo stato fu ripristinato con 1'accordo intervenuto fra il

Governo italiano ed il Governo austro-ungarico, restando cosi

priva di effetto la pontiflcia Costituzione. Vogliono forse par-

lare dell' Opera pia, ossia dell' Opera di beneficenza, che

deve essere conservata ? Ma quest'Opera rimasta perfet-

tamente intatta. Vogliono forse parlare del Collegio che non

deve aprirsi ? Ma il Collegio, fondato sullo scorcio del se-

colo XVIII, sospeso e non estinto nel 1889, preesisteva de

iure alle Lettere apostoliche. Vogliono forse parlare del Ca-

pitolo che si dovrebbe continuare? Sarebbe veramente strano

che scrittori liberali, volendo difendere i diritti dei dalmati,

tanto si affaticassero per la conservazione di un Capitolo che

ha lasciato sempre non poco a desiderare, e che oggi e rap-

presentato da un solo montenegrino !

IV.

Opinione della Dalmazia sulle Lettere apostoliche

Slavorum gentern .

Ci limitiamo a parlare della sola Dalmazia, poiche, al dir

di alcuni, la Dalmazia sarebbe stata lesa ne' suoi diritti dalla

pubblicazione delle citate Lettere apostoliche. Or bene, pub-
blicato il Breve pontiflcio, e specialmente dopo i noti fatti av-

venuti in San Girolamo, innumerevoli telegrammi e lettere di

ringraziamento, adesione e protesta giunsero al Santo Padre

da ogni parte della Dalmazia, sia da cittadini privati indi-

vidualmente o collettivamente, sia da enti morali, come

province, comuni, parrocchie, anche abitate da italiani. A
coloro, i quali non ignorano che la Dalmazia 6 slava nella
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sun imnirusa maggioran/.i ', n<>n turuimo alcuna meraviirli.i

siftatte dimostra/.i'iiii di gioia e di gratitudine. IVnrhr per6

queste mnnifot.izioni servano a far conoscere la genuina

opinione del popolo dalmata, e tuttavia fuor d'ogni dubbio,

die questa opinione riveste un carattere quasi ufficiale rd

un'autoritiV incontrastabile, quando e espressa da coloro i

quali possono e debbono parlare in nome della Dalmazia.

Tali, nessuno lo neghera, sono 1'episcopato (trattandosi di

cosa ecclesiastica) e la Dieta che e il Parlamento dalmata.

Inutile insistere sull'opinione dei Vescovi della Dalmazia,
i quali, insieme con quelli delle altre region! usufruttuarie,

hanuo doraandato con istanza la erezione del Collegio in luogo

del Capitolo. E con ragione ; imperocche, mentre il Capitolo,

che per giunta aveva bisogno di profonde riforme, non era

per essi di nessuna pratica utilita, il Collegio invece loro

fornisce la facilita di far perfezionare nelle scienze ecclesia-

stiche i giovani sacerdoti piii segnalati per pieta e per ingegno^

destinati poi specialmente ad insegnare le stesse scienze eccle-

siastiche nei Seminarii diocesani.

Ai Vescovi fa eco solenne la Dieta nazionale della Dal-

mazia, come risulta dalla seguente lettera, diretta all' Emo
Cardinal Rampolla, Segretario di Stato di Sua Santita. La
lettera merita essere citata testualmente :

Eminentissime Domine. Breve a Sanctiseimo Patre Leone

Papa XIII nuper editum quo hospitium. S. Hieronymi in alma

Urbe Roma reformatur et in melius restituitur, maximam partem
catholic! populi Dalmatiae magno gaudio affecit laetumque plau-

Bum elicuit. Quam ob rem Comitatus provincialis Regni Dalmatiae

1 NVlla questiono di San Girolamp si 6 parlato di lotta fra Dalmazia
e Croazia ingencrando facile confusione nella niaggiorauxa (U>1 pubblico,

poco pratico della ctnografia di quei luoghi. Molti credouo che la Dal-
mazia sia in gran parte abitata da dalmati, i quali in ni^-un SI-DSO sono
croati. Invece meiitn- la Croazia e abitata da' croati propriamento dctti.

la Dalmazia, in grande maggioranza, e abitata da slavi della famiglia
di lingua croata. Stando a' dati statistici piu recent!, qursti raggiun^ono
1'80/ della popolazione, mentre gli italiani sono appena il 3

/
. guindi

non fa meraviglia che i daliuati abbiano ricevuto con gioia e gratitudine
1'Atto pontificio.
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a Comitiis Regni legibus ferendis delectus, praecipuo sibi honore

ducit Summo Pontifici pro exoptata et modo motu proprio perfecta

reformatione pergrati animi sensus debitique obsequii significa-

tionem exprimere, aegerrime ferens p&rpaucos Dalmatas Romae de-

gentes et gratis sibi jus repraesentandae Dalmatiae arrogantes de-

cretis Sanctae Sedis obstitisse eaque etiam vi infringere et frustrari

ausos ease. Idem Comitatus provincialis libenter votum suum

exerit ut providissimum Decretum de Hospitii reformatione omni-

modum effectum quam primum consequatur ad incrementum Hie-

rooymiani Collegii et ad commodum Cleri Dalmatiae finitima-

rumque regionum ad idem jus habentium sublimioribus disciplines

imbuendi, promovendum. laderae, tertio kalendas Octobris 1901.

Praeses Comitatus provincialis Regni Dalmatiae D. r Zocfivic.

Alia lettura di questo importantissimo documento sorge

spontanea la doraanda: Chi mai rappresentano quei quattro

Dalmati resident! in Roma, i quali hanno levato di recente

tanto rumore, mentre tutti coloro che civilmente o religio-

samente sono i legittimi rappresentanti della Dalmazia, pro-

testano contro il loro operate ed applaudono a Leone XIII?

E senza mandate, anzi contro la espressa volonta dei legittimi

rappresentanti della Dalmazia, con qual diritto il sedicente

Oomitato dalmata, s'impossessa colla violenza dei beni del-

1'Istituto, pretende di amministrarli e combatte le utilissime

riforme introdottevi dalla Santa Sede di pieno accordo con il

Governo austro-ungarico che ne e il patrono? Se pochi te-

deschi o pochi francesi, di passaggio in Roma, facessero altret-

tanto con i loro Istituti nazionali, ne le civili autorit& ne

la pubblic'a opinione oserebbero giustificare ed appoggiare si-

mili pretese. Non dunque il buon diritto si vuol fare preva-

lere, nfe la verita e la giustizia. Soltanto gli interessi per-

sonali di alcuni e le passioni politiche ed antireligiose di altri,

come originarono, cosi mantengono viva la controversia di

San Girolamo.



ROMA E BISANZIO
LLA STORIA DELL'ARCHITETTURA CRISTIANA

IL
novembre in Roma ha pure le belle giornate ! La domenica

avanti S. Martino la oitta giubilava neli'azzurro sereno

che un tramontanino moderate regalava in compenso alia noia

d'alcuni giorni di scirocco, umido, tepido come una serra d'or-

chidee e d'aroidee tropicali. E di htssu, dalle terrazze degli

orti Farnesiani, ombrate di lecci secolari, di fra i pini e' ci-

pressi che vivono su gii avanzi del palazzo dei Cesari, ecco

farmisi innanzi a una a una, rischiarate dal sole cadente, le

cupole della novella Roma, che si sollevano quali sulle ruine

del Foro romano come S. Martina, o del foro di Traiano come

il Nome di Maria e la Madonna di Loreto a destra ed a sini-

stra della superba colbnna, poi la Madonna de' Monti, e in

fondo sull'altura deU'Esquilino le due cappelle di Sisto V e

di Paolo V a S. Maria Maggiore; indi tra il Campidoglio e

il monte Tarpeo sul labirinto de' camini e de' tetti far capo-

lino la cupola piu tozza del Gesii, e procedendo per 1'ameuo

spianato succeduto alia domus tiberiana, S. Carlo a' Catinari,

finche laggiu quasi a sfondo de' viottoli di lauri e di tassi

comparisce sul cielo luminoso 1'azzurrina mole di Miche-

langelo. E un profile impareggiabile : leggera, svelta, digni-

to.sa, siede senza sforzo, conscia della sua maesta.

In tutta questa fioritura di cupole slanciate all'aria, tra

la varieta delle curve e dei tamburi onde traggono luce e leg-

gerezza, si ravvisa per6 un tipo comune, quasi fattezze di fa-

miglia: tipo divenuto si proprio dell'architettura d'occidente
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dal Rinascimento in poi, che trasform6 1'aspetto esteriore

della Roma cristiana. La cupola sorvola oggi ardita sul campo

ineguale dei tetti e del coraignoli della citta.

Le antiche basiliche non levano si alto i loro fastigi di

mezzo, agli altri edifizi
;
e mentre esse rappresentano, per dir

cosl, 1'anzianita nella serie delle forme assunte dalla casa di

Dio nel mondo cristiano e piu particolarmente in Roma; la

costruzione a cupola per poco non e divenuta il motivo obbli-

gato e quasi universale in tutti quei paesi, come 1' Italia, dove

lo stile gotico, qualunque ne sia la cagione, non prese il suo

perfetto sviluppo.

Orbene alia costruzione della cupola, che e insomnia una

forma speciale di volta, fa capo quel filo che segna lo svol-

gimento di nuove forme ignote per 1'addietro o rare nelle

chiese dell' Occidente cristiano. Seguire questo filo ne' suoi

giri e rigiri, riscontrarlo in Roma, e insieme a Costantinopoli,.

e di la, dalle radiose sponde del Bosforo vederlo ripiegare verso

occidente a Roma, a Venezia, per tessere poi in Italia una

rete fitta fitta, e quivi connaturarsi tanto da dissimulare quasi

la sua origine: questo e viaggio pieno di diletto e d'istruzione, e

riuscirebbe tanto piii utile, quando bastasse il tempo a comode

fermate e alle occorrenti digressioni. Ma anche una rapida

corsa fatta con qualche attenzione ripaga la fatica e la spesa.

* * *

Potra sembrar curioso a taluno che s'abbia a rintracciare

si lungi sparse pel mondo le linee di siffatta genealogia, mentre

che in Roma, anzi nel Foro stesso, se ne possono vedere

e contare gli elementi. Stavo lassu al Palatino e li vedevo

per dir cosi sott'occhio a uno a uno: ma la sintesi dovea

venire di fuori Roma. La volta sferica era costruzione ro-

mana per eccellenza : ed ecco il tempio di Romolo, la bella

rotonda, che s'affaccia sulla sacra via ed e oggi annessa

alia chiesa de' SS. Cosma e Damiano. E quegli archi magni-

fici che la basilica di Costantino apre sul Foro rimpetto al
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iin JUT raji|niiit<>, si racconta che fossero presi a i

dello da Bramant<> qu.-mdo ideava la nuova basilica Vatican.- 1,

<> si proponeva di sollevare in alto e collocare su di quelli la

rotonda del Pantheon : sintesi bella e sublime, se anche il rac-

conto e poetico. Per tutta Roma poi era una dovizia di grandi

volte e cupole rotonde: portava la palma il Pantheon (44
m

),

la raaggiore di tutte che fossero e sieno mai state
;
indi ve-

nivn il cnlidarium delle terme di Caracalla (37
m

), poi il co-

sidetto tempio di Minerva Medica, maestoso ninfeo de' giardini

di Licinio ove la grande cupola di 25 metri presenta in giro un

perfetto sistema di contrafforti graziosamente interposti tra

le finestre; poi il tempio di Romolo teste rammentato (15
m

),

altre rotonde alle terme di Diocleziano, delle quali alcune sus-

sistono tuttora come S. Bernardo e il vestibolo di S. M. degli

Angeli (17
m
); la bella S. Costanza sulla via Nomentana, il bat-

tistero del Laterano forse ricavato anch'esso entro un ninfeo

del palazzo; altre nella reggia dei Cesari, altre altrove.

Ma se Roma fin dai primi tempi della pace di Costantino

aveva accolto tra i suoi edifizi sacri alcune rotonde o edifizi

poligonali, a uso specialmente di battisteri o di mausolei
;
sem-

pre e vero pero che alia disposizione della primitiva basilica

essa conservava le sue preferenze. Quivi era stata, per dir

cosi, la culla del culto esterno; quella forma riusciva appro-

priata quanto mai alia celebrazione della liturgia e alle adu-

nanze de' fedeli; e nella sua semplicit& quel grande spazio,

spartito iu tre da lunghi ordini di colonne, offriva allo sguardo
un mirabile effetto prospettico, che insomma e la bellezsa

essenziale di tal genere di costruzione.

E questo genere di fabbriche tornava per giunta assai fa-

cile, unzi famigliare agli artefici rouiani. Infatti o sia che la

basilica cristiana traesse origine dalle basiliche private dei

palazzi de' gran signori, o dagli atrii de' medesimi legger-

meute modificati, certo e per6 cho tutta la struttura ha tale

rassomiglianza colle anticho basiliche forensi, che gli e ini-

possibile a disconoscere 1'influenza dell'imitazione.

S'aggiungeva alle precedent! un'altra ragione, che dimo-
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stra come talvolta nello svolgimento dell'arte abbiano efficacia,

decisiva cagioni del tutto estranee alle ragioni ideal! del bello

e della perfezione estetica : una ragione finanziaria. Un'aula

Interne della Basilica di S. Maria Maggiore.

sorretta da muri lisci e colonne, coperta di semplice trava-

tura e soffitto si pu6, volendo, drizzare con material! di pregio-

e ornare di dipinti e musaici a piacimento ;
ma quanto alia

struttura e la fabbrica piu semplice, di poco costo, che non

importa difficolta tecniche ne di gran lunga la spesa delle su-

perbe aule voltate di materiale come per es. la basilica di

Massenzio e Costantino al Foro, o le sale delle terme : un'opera

di cui la spesa si pu6 allargare o restringere, distribute in

diversi tempi, rimettere in parte all'avvenire, secondo la pos-

sibilita.

Ora al momento della divisione deH'impero tra Roma e

Costantinopoli (395), 1'Occidente molestato gia dagli assalti e

dalle minacce dei barbari, sconnesso per le interne turbolenze,

era talmente infiacchito da non bastargli ne le ricchezze n&
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1'animo per grandi e sontuose costru/ioni, che non fossoro

opera di difesa. Appena valeva la potenza imperiale a man-

tenere in piedi gli antiohi monumenti. Era anzi invalso il

vezzo deplorabite, indizio di debolezza e decadenza, effetto

di pigrizia, cio6 fabbricare il nuovo oo' frammenti del vec-

chio, e quel oh'6 peggio oon frammenti procacoiati per posi-

tiva distruzione : vezzo antico in Roma, onde fin dall'eta im-

periale s'avevano esempii, durati poi per tutto il medio evo e

per parecchi secoli appresso. Nelle stesse basiliche di S. Pietro

e S. Paolo erette da Costantino, o sia per risparmio di spesa

di fatica, erano stati adoperati largamente marmi tolti ad

antiche fabbriche
;
de' quali se una parte ornavano nobilmente

1 novelli ediflzi, non ne mnncavano altre, anche pregevoli opere

di scalpello, buttate alia rinfusa come materiale di muratura.

Molte tra le basiliche di Roma di different! eta e tra le piu

antiche, si reggono tuttora sopra colonne di fusti ineguali e

capitelli i piu disparati : ossa sparse e membra raccogliticce,

che contano una storia ben dolorosa: la storia della po-

verta e della decadenza di Roma. A riparo di quest'abuso

mirava una legge degli imperatori Valente, Graziano e Va-

lentiniano, dell'anno 376, vietando a chicchessia di cavar ma-

teriali di fabbrica dagli antichi monumenti. E siccome, trasfe-

rita la sede imperiale a Costantinopoli, Roma si trovava avere

sovrabbondanza di pubblici edifizi, la medesima legge vietava

di erigerne de' nuovi, a stento bastando 1'erario a conservare

gli antichi : Nessun prefetto della citta e nessun altro ma-

gistrato superiore costruisca nell'inclita citta di Roma nuove

fabbriche
; piuttosto sieno solleciti di reetaurare le antiche *.

In tale condizione di cose, che nel seguito del tempo and6

sempre peggiorando, s' intende come Roma cristiana non

avesse ragione n6 modo di smettere per le chiese il tipo ba-

silicale. Che anzi, aocolta una volta quella forma, trovata fa-

cile ad eseguire e ad ornare, di poco costo in comparazione
di altre, e acconcia all'uso; ce n'era piu che d'avanzo perch6
essa prendesse stabilita presso un popolo, quale il romano,

1

ORISAR, Geach. Roms und der Pdpste im Mittelcdter, 1, p. 97.

Serie XVIII, vol. IV, fate. 1235. 36 28 novembre 1901.
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pratico per eccellenza, e cosl allora come oggi tenacissimo

della tradizione.

La basilica dunque divenne e restd nell'occidente cristiano

il tipo fondamentale che non si cancelld piii, e si ravvisa

attraverso alle modificazioni, alle trasformazioni stesse pro-

fonde e radicali, che toccano quel che e piu intimo in un

edifizio, cioe il sisteraa della struttura. La struttura gotica

6 essenzialmente diversa dalla basilicale
;

essa 6 tutta uu

equilibrio di spinte, tra archi, volte e piloni, mentre nella

basilica tutto riposa da se in piano. Eppure la pianta della

chiesa gotica 6 in fondo modellata, dir6 meglio, derivata dalla

basilica romana : la disposizione longitudinale, la spartizione

delle navate rimane sempre quella, e rimane carattere pro-

prio dell
'

architettura religiosa nell' Occidente, in tutta la

chiesa latina.

* * *

Frattanto pero 1' impero d' Oriente, meno direttamente

esposto alle incursioni dei barbari, conservava per varii se-

coli ancora tanto di potenza e di floridezza da divenire sede

d'uim nuova coltura e lanciarsi, nell'artedel costruire, a nuovi

concetti. Centro ne fu Bisanzio, la superba regina del Bosforo,

la cui importanza nella storia dell'arte fu troppo a lungo

negletta, colpa in parte le lotte religiose e la sua separa-

zione dall' Occidente, parte il giogo obbrobrioso dell' Islam

che da quattro secoli e mezzo 1'opprirae e la segrega dal

mondo civile : due cause che levarono un muro di divisione

e di diffidenza, e sparsero come una nuvola di oscurita che

agli occhi di noi occidental! pareva s'aggirasse sulla storia

di que' popoli tanto ingegnosi e tanto infelici.

Cosi avvenne che flno a poco tempo addietro regnassero

intorno all'arte bizantina, anche presso storici di vaglia, i

piii strani e confusi apprezzainenti. Fu tempo gia (e ancora

non 6 passato del tutto) che qualunque lavoro dell'arte me

dievale era battezzato per bizantino, in globo: una chiesa,

un dipinto, un calice non rispondeva alle forme consuete,

considerate come classiche, o alTamato barocco? Cadeva dun-
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quo in mi campo sconosciuto, in un'eta oscura? Era stile bi-

x.iiitino *'n//altn>. Mi sowiene d'avere intese pronunziare
tali sentenze con una sicurezza cosl ingenua, tinta d'un leg-

gero ma si piacevole disprezzo, e con coscienza cosl formata,

che non dimenticherd mai il gesto caratteristico del mio ono-

revole interlocutore : roba bizantina ! Ed era gotico del

piu puro.

Che meraviglia perd? Anche tra gli scrittori della storia

dell'artc s'era andato agli estremi. Lo Springer e lo Schuaase

per eserapio, due autorita altatnente benemerite di quest!

studii, non ebbero conoscenza sufficiente dei monumenti del-

1'arto bizantina, e percid credettero di dovere restringerne

di molto I'efficacia sullo sviluppo dell'arte occidentale. Ora
lo studio, la pubblicazione, 1'inventario di que' monument!,

sparsi i piu per luoghi disparati e rnalsicuri, e il primo la-

voro a cui attende una giovane schiera di studiosi, aiutati

e incoraggiati dalla Scuola francese d'Atene e dall' Istituto

archeologico russo in Costantinopoli *. II vero valore di quel-

1'antica oivilta non deve tardare a risplendere per onore e

benefizio non meno delTOriente che dell'Occidente latino, che

oggi si porgono amichevoli la mano.

Ma cosl suole awenire, che la storia della civilta del ge-

nere umano si discopre a poco a poco, quasi un campo in-

tricato che si dissodi a fatica e passo passo si torni a cul-

tura. Auche'il medioevo latino e frauco-germanico era stato

lungamente trascurato, anzi disprezzato per tutto il tempo
delTincontrastato dominio umanistico. A loro volta le origin!

e la storia del primo rinascimento giacquero sepolte sotto

1 KRI MI;.\( MKR in Byz. Zeitschr. 1. * ss. Un indizio della crescente

importanza, che acquista la civilta bizantina nell'estimazione dei dotti,

e il favore onde fa accolta e precede 1'eccellente Byzantinische Zeit-

schriff, irincipiata a pubblicarc a Lipsia dal l,s{>2 e dirctta dal Dr. Krum-
bacher di Monaco: periodico ricco di Htudii originali, di recensioni e di

bibliogratin, in ogni sua parte altamente interessante. A questa fa ri-

scontro 1' Oriens christianus, pubblicato in Roma dal Collegio Pio del

Camposanto teutonico sotto la direzione del Dr. Bauinstark. Esso co-

miiH-ia ora. ma promettt- buoni frutti per la conoscenza d'una parte si

ampin della c-ivilta cristiana.
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le turgide produzioni del secentismo, e le vacuita del set-

tecento, quanto vuoti entrambi, altrettanto superbi. Questi

a vicenda dettero luogo a un breve periodo di rinascente

ellenismo, allo stile impero, gelido e senza vita, come cosa

imperata ma non animata di vita spontanea. Finche a tutto

questo ondulare tra 1'esagerato e 1'incerto, successe la co-

scienza della necessita e della ragionevolezza d'uno studio

critico, senza passione e senza preconcetti. Grazie al pre-

valere della scuola romantica il medioevo fu tomato ad esplo-

rare, e conosciuto che fu non pend ad essere riabilitato
;

il

primo rinascimento riconquisto egli pure il posto che i suoi

meriti gli assegnavano ;
fu dato a ogni periodo il fatto suo

;

sicche tra tanto lavorlo coscdenzioso e sereno, anche sul-

1'arte e su tutta la civilta bizantina tornano oggi a chiarirsi

i concetti, e forse con stupore di molti si fara largo 1' idea

che il genio greco cola sotto quel cielo lucido, su quelle

pendici lambite da un mare azzurro, rigurgitante di me-

morie e di poesia, eresse nell'eta cristiana al vero Dio ediflzi

tali che 1'Occidente non super6, e di cui 1'antica Ellade non

potrebbe che andar superba.

* * *

Tornando adunque all'architettura religiosa, mentre in

Occidente la basilica si stendeva per lungo, e fermava, dir6

cosi, le sue fattezze, piane, orizzontali, I'Oriente preferl la

simmetria centrale e per via di archi e di volte salire in

alto, volare alia cupola. Le prime basiliche erette ai tempi

di Costantino in Bisanzio, come 1'antica S. Sofia, seguivano

per verita il tipo romano; cosl S. Maria in Betlem e non

poche altre sparse per I'Oriente : ma la struttura a v6lta e la

cupola non tardarono a soppiantare la forma importata, tanto

nelle ricostruzioni, quanto nella grande maggioranza delle

nuove fabbriche. A ci6 contribul, senza dubbio, la maggior

prosperita dell' impero d' Oriente, come si e detto pocanzi ;

inoltre, la tradizione orientale delle volte, che gia dalla Persia
'

era passata a Roma, e trovava ora nella vicina Bisanzio un
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ipo propbsio, dove il sistema di Miur.-irlo con poco o punto

<li>lendio di centine giunse a perfezione.

II procedimento delle vdlte conglomerate, proprio dell'alto

i mi "T<>, fatte alcune ultimo e splendide prove nell'Asia mi

a Sardi, a Efeso e altrove, fu smesso a Bisanzio defini-

tivaint'iite; e cola i novelli architetti greci, accolto franca-

mente 1'arco romano e la vdlta, element! stati alieni all'arte

classica del loro antenati, li usarono con tutto 1'accorgimento,

la saviezza, e 1'acume proprio della loro stirpe.

II tipo della chiesa coperta di cupola, con pianta a sim-

metria centrale, non giunse perd a dominare in tutto 1'impero

d' Oriente cosi d'un tratto, ma passd anch'esso per varii

stadii, t solo verso 1'eta di Giustiniano tocc6 la sua intera

perfezione. Allora il tipo cosl formato tornd da capo in Oc-

cidcnte, lasciandovi alcuni esempi modellati secondo le ge-

nuine sue forme, e molti piii che no ritcnnerp solo il prin-

cipio costruttivo, conservando iiella decorazione le forme tra-

dizionali dell'arte greco-romana. Fu questa comunicazione

ricevuta da Costantinopoli quella che rese possibile e cosl

comune in Occidente le cupole dolla nostra moderna archi-

tettura; sicche quasi senza saperlo, viviamo di mezzo a

forme bizantine, che solo indirettamente appartengono alia

civilta romana.

Forse sembrera piu semplice dare alia cupola moderna

del rinascimento un'origine romana senz'altro, posto che a

Roma, come 6 stato rammentato a principio, era tanto fre-

quente tal genere di edifizi. Un'analisi piu accuratja persua-

dera agevolmente del contrario.

Lasciamo stare che anche le cupole del rinascimento in

Roma furono importate di Toscana
;
concediamo pure che la

frequenza delle antiche rotonde ne abbia mant -nuto in Roma
il gusto ed agevolata 1'accettazione, quando terminato lo

sci&nia d'occidente, da Martino V in poi Roma levd il capo
dalle macerie e si riebbe. Ma gli 6 facile a scorgere che tra le

cupole deil'antica Roma e quelle del rinascimento troppo ci

corre, non di tempo solo, ma di struttura e di forma. Quelle
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erano di materiale conglomerato, lavoro di getto *; le mo-

derne invece hanno struttura piti leggera, se non piu facile,

a mattoni regolarmente murati. Quelle moveano direttamente

dalle muraglie della sala su cui erano impostate, ma in ogni

caso seguivano la pianta dello spazio che ricoprivano : a una

Pianta e spaccato di S. Sofia in Salonicco.

sala circolare una cupola rotonda, ad una sala ottagona cupola

ottagona e sopra un'aula quadrata si gittava una volta a cro-

ciera. Nolle chiese moderne airincontro vediamo ad ogni

passo sopra una pianta quadrata adattarsi egualmente una

cupola ottagona, anzi una rotonda. Questa 6 una combinazione

cosl frequente oggidl, che piu non se ne fa caso; ed e la

differenza piii essenziale tra la maniera romana e la bi-

zantina.

Quattro pilastri ai canti d'un quadrato, reggono quattro

grandi archi verticali
;
su questi un gran cerchio orizzontale

e sopravi il tamburo o la cupola. Ecco la soluzione. Ell'e

semplicissima ;
diro meglio, a cose fatte nulla di piu semplice.

1 Cf. Civ. Catt. art, prec., 19 ottobre 1901.
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Ma da quest! quattro cerchi alia, base della cupola come si

passa? Quei quattro spazi triangolari che quivi si formano

si sogliono decorare colle figure degli evangelist!, dei pro-

Pianta c -|accato di S. Sofia in Costantinopoli.

feti o dei dottori della chiesa : spazii, che gli ai chitetti chia-

mano peducci o pennacchi ;
or bene questi come si riempiono V

Giacch6 qui non si ha a fare una pergola, appoggiando un

cerchio di ferro su quattro altri mezzi cerchi di ferro essi

pure; ma tutto 6 mattoni e calcina.

L in-hitettura di Roma antica non conobbe la soluzione

di questo problema, o forse lo scart6 appunto per non averlo

a risolvere. Eppure quivi 6 un nodo, un punto vitale nella



ROMA E BISANZIO

storia dell'architettura. La soluzione, quale oggi si pratica,.

non fu opera del rinascimento, ma piii antica assai : 1'ouore

ne e dovuto a Costantinopoli, essa e una gloria della seconda.

Roma r che poi ne comtmicd all'Occidente il benefizio. 1 Per-

siani avevano ricorso a volticine coniche, collocate negli

angoli; i Bizantini invece ottennero il raccordamento per
via di triangoli sferici. Ecco la soluzione loro propria e ca-

ratteristica. La chiesa di S. Sofia di Salonicco *

(sec. VI) ne

presenta un esempio indigene, per dir cosl, mentre da insieme

un'idea di quel che sara su proporzioni molto maggiori il

capolavoro dell'arte orientale, S. Sofia di Costantinopoli. (V. le=

fig. nelle pagine precedent!) .

:: * *

E Roma, che pure nell'ornato e nei mosaici delle sue ba-

siliche conserva tanti ricordi dell'arte bizantina, che albergd-

gia tanti monasteri greci colle loro chiese e oratorii, non potra

essa produrre alcuno esempio autentico delle vdlte e delle

cupole dell'impero d'Oriente? Troppo giusto sarebbe il desi-

derio di vederne qualche saggio antico, genuine, atto a provare

e confermare che quel sistema di costruzione fu veramente

importato da Bisanzio in Italia e a Roma.

Or bene, una chiesa cosiffatta Roma 1'ebbe veramente, ed

era la meraviglia de' contemporanei. Oggi pur troppo ella e*

scomparsa daun pezzo, efece luogo alia basilica detta dei dodici

Apostoli, grande si e ricca, ma che certo non ripaga 1'antica.

Fabbricata da Narsete, il vincitore dei Goti e restauratore

dell' impero greco-romano, sorgeva la bella croce greca con

cinque cupole splendenti d'oro e di mosaici, fregiata di marmi

i piii preziosi, a pie' del Quirinale, sotto le terme di.Costantino.

II magnifico monumento aveva gia a sua volta preso il .posto

della basilica Julia, cosl denominata da papa Giulio, auo foa-

datore pochi anni dopo Costantino
;
e nella sua nuova forma

1 Per S. Sofia di Salonicco, trasforraata in inoschea, devastata da uu

incendio nel 1890 e minacciata d'intera rovina, spende piu che una calda

parola il prof. STRZYGOWSKI di Graz in un brillante articolo dell'Orte/w

christianus, 1, 153 ss. Possano le sue belle -osservazioni muovere iotti,

governi, e inecenati a salvarc quel gioidlo.
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destinata ad albergaro !< n'li]ui' d-i dm apostoli It

lippo e Giacomo, trasferite a K-nn.-i d.-ill'Uriniif, irr;ui' ;il

medesinio Narsete l
. Com'essa fosse disposta in particoiaro

non possiamo ricavarlo da alcun disegno che ci sia rimasto
;

ma sappiamo che era in forma di croce amplissima ad irai-

tazione della celebre basilica rifabbricata a Bisanzio in onore

degli Apostoli dall' imperatore Giustiniano (550), detta l' Apo-
stoleion . Se non che, anco questa e distrutta: solo restan-

done a nostra consolazione, una assai minuta descrizione di

Procopio*, e un'altra di Costantino da Rodi poeta cesareo

in un poemetto compos to tra il 931 e 944 a. C. e recentemente

scoperto. Ma per buona ventura, meglio che le descrizioni

scritte ne abbiamo una copia reale o sia un'imitazione, che

tutti conosciamo e ammiriamo, e in tanta distruzione di

tempi e di uomini, riguardiamo come un ciraelio dei piu pre-

^iosi, irapareggiabile: la basilica di S. Marco a Venezia. Di

guisa che, la basilica di Narsete a Roma e quella di S. Marco

a Venezia, di et& diverse, erano come a dire sorelle, a so-

miglianza entrarabe della madre comune 1' Apostoleion di

Costantinopoli.

Ora le cinque oupole di S. Marco si poggiano sopra pen-

nacchi sferici a uso dei bizantini per 1'appunto: altrettanto

dovevano dovunque mostrare quelle dell' Apostoleion di

Roma. Tuttavia dalle due descrizioni di Procopio e di Co

stantino da Rodi possiamo ricavare direttamente indizi assai

chiari su questo punto particolare dell' impostamento della

<jupola.

Quanto all' Apostoleion di Costantinopoli, dice Pro-

copio che la sua cupola di mezzo era alquanto piu piccola,

in.i condotta alia medesima maniera che quella di Santa Sofia:

poich6 i quattro archi che la peggono sono distesi e congiunti

tra loro nello stesso modo (che in (/uclTal/rd), la zona tonda

(al potto del tamburo) che direttamente vi si appoggia, tra-

forata com'e di numerose finestre, fa sembrare che la cupola
sferica soprastiinte sia librata in aria e non posata sopra

1 Cf. 1 fonti presso OKISAR, Analecta romana. I, 611 ss.

* De (vdificiis Jusliniani, I, 4.
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un solido edifizio; sebbene quanto a sicurezza non vi abbia

a temere. Quei quattro archi disposti e congiunti alia

medesima maniera (che in S. Sofia), paiono indicare per

VENiSE

Pianta e spaccato trasversale di S. Marco a Venezia

Fappunto quella soluzione felicissima, ivi gia praticata, per

passare dal quadrate della pianta alia rotondita^della vdlta,

e che i Bizantini ritenevano come vera gloria dell'arte loro.

Altrettanto si riscontra presso Costantino da Rodi, che

intorno alia cupola centrale si trattiene mmutamente e la

descrive sollevata sui pennacchi, da lui chiamati a?ev6vir],

come ingegnosamente 1'intese Th. Reinach l
.

La nostra basilica di S. Marco che splende di bellezza e

di gloria sulla Laguna dell'Adriatico, e che pure ne' suoi mo-

saici interni ritrae assai da presso la corrispondente decora-

1 Cf. WULFP. Die sieben Wunder von Byzanz und die Apostelkirche

nach Ronstantinos Rhodios, in Byz. Zeitschr. 7, p. 316 ss. Ivi 6 pure un
bel saggio di ricostruzione. Uu altro era gi& state fatto dall'HuBSCH,

Die altchristl. Kirchen (1859) t. 32, fig. 5, 6, 7 sui dati di Procopio soltanto.
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zione dell'Apostoleion di Costantinopoli, essa sola oraai pu6

darci un' idea di qucl che fosse questo raonumento, lassii

in vetta ul quarto colle, dominando la citta e mostrando lon-

tano la sua forraa di crooe, colle cinque cupolo a guisa di

novello firmaraento .

PERICUEUX

S. Front di Perigueux.

Pari al suo modello di Bisanzio e stata la bellezza e la

sorte di quello di Roma. Fulgidi un giorno entrambi, ora

scomparsi entrambi dalla faccia del mondo !

Somigliante a 3. Marco nella pianta, e nella disposizione

generate, e la chiesa di S. Front a Perigueux in Francia,

coronata essa pure di cinque cupole su pennacchi sferici. La

muratura e alia raaniera romanico-siriaca, con le giunture

delle pietre apparent!, senza stucchi : ma 1' idea si pub ri-

ferire all'Apostoleion di Costantinopoli direttamente, sebbene

S. Marco rimonti al secolo XI e S. Front al XII. Nuova prova

dell' influenza deH'Oriente sul mondo latino.
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Platoiie.

X.

Fo conoscenza con Giuseppe Mazzini

18441846.

Mentr' era allo studio in Inghilterra, mia madre a To-

rino si struggeva dal dolore per la mia lontananza. La mia

partenza le aveva lasciato un vuoto che niente valeva a

colmare, e il suo dolore giunse a tale che mio padre penso-

piu volte a richiamarmi in patria. Dolce mammina mia!

Ogni settimana ricevevo sue lettere, e che lettere erano mai

quelle ! Spiravano fuoco e flamma, erano un misto di amore

intense e di religioso esaltamento, vi si mescolavano i baci

piu ardenti e le preghiere piu calde a Dio per la mia salute

corporale e spirituale, portavano i segni delle lagrime, e

olezzavano dei profumi a lei piu grati. In quelle lettere c'era

tutta mia madre! lo le leggevo e le rileggevo in segreto, e-

mi palpitava il cuore in petto, e dimenticandomi dell'Inghil-

terra, del collegio, dei giuochi e dei compagni, mi pareva
di trovarmi a Torino e di stringere al seno colei che io tanto.

amava. Anche adesso, dopo quasi sessant'anni, quando penso*

a quell'anima gentile, quando ricordo quei suoi abbraccia-

menti, caldi, stretti, frementi, quei suoi baci nei quali tutta.

effondeva 1'anima ardente, mi sento commuovere profonda-

mente. L'amore materno 6 una gran cosa!

Finito dunque 1'anno scolastico, per contentare mia madre

feci ritorno per le vacanze a Torino. Ella mi ricevette come

se fossi un angelo del paradiso, papa mi fece subito montare

sulla stadera per sapere esattamente quanto pesavo, e la zia
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mi guard6 attonita, maravidiando che fra quei tristi d'Inglosi

nun avessi raesso tanto di corna, come il diavolo di Dam- :

i:li nmiri poi e i cono.secnti mi assediarono di domande

1' Inghilterra e i suoi abitauti. lo naturalmente foci il fore-

stiero; guardai i miri antichi compagni dall'alto in basso,

riempii il mio discorso di punti di uminirazione e di ewla-

niuzione, dissi poco, e in quel poco lasciai intrayedere un.

panorama di cose mirabili, levai a cielo il collegio di Richmond

e il dottor Field, e a piii di un ragazzo feci venir voglia di

mangiare il roast-beef e di giuocare al cricket e al foot-lxill.

II cavalier Rubini mi esamino sui progress! da me fatti in

diplomazia, e confortandomi a continuare la sublime camera,
mi diede un' istruzione particolareggiata sul modo da tenersi

e sulle regole da seguire quando si pranza coi re e colle

regine.

Rimasi iu patria due buoni im-si e poi feci ritorno in

Inghilterra. La vigilia della mia partenza, uu signore a me

ignoto venne a far visita a papa, e si trattenne con esso lui

per qualche tempo. Sulla fine del loro colloquio mi chiama-

rono e il visitatore mi consegno un grosso plico ed una borsa.

II plico portava la soprascritta seguente: Al Signor Giu-

peppe Mazzini, 24 Goodge Street, Tottenham Court Road,

Londra . La borsa conteneva uua certa soinma di denare

chc io doveva conseguare al Mazziui in persona. Del Maz-

zini io, allora, ne sapeva meuo che nulla. Avevo piu volte

sentito parlare di lui come di uno scellerato, ribelle al Re

e alia patria, mandato in eaiglio per aver cospirato contro

la sacra maest& di Carlo Alberto. Mio padre quando ancora

portava i galloni aveva piu volte dichiarato che il Mazzini,

invece di esiglio, meritava la forca: piii tardi, avendo rinun-

ciato alia milizia, rinuuuio anche alia sua severa opinione

intorno al Mazzini, e comincib a stimarlo galantuomo, buon

patriota e perseguitato per la giustizia : il Rubini invece so-

steneva accanitamente che a tenure in freno il Mazzini e i

suoi cagnotti della Giovine Italia non ci voleva ne piu ne

meno che il sistema del generale Radetzki, due braccia di
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corda cioe o una libra di piombo, per le quali cose, una sera,

il vecchio diplomatico venne a serie parole con mio padr

gli tremarono per la commozione i ciondoli che portava sul

panciotto.

lo pi*esi il plico e la borsa, li nascosi nel luogo piu se-

greto del mip baule, baciai babbo e mamma, grattai un poco
la faccia ispida di quel dragone di mia zia che si raro avevo

baciata, e pure, burbera come un' istrice, in fondo in fondo

mi voleva bene. E col bacib del dragone presi la diligenza

per Genova, donde feci vela per 1'Inghilterra.

Arrivai a Londra una mattina di ottobre, fredda, umida,

uggiosa, con una nebbia densa e giallastra che copriva nel

suo manto funereo ogni cosa. Secondo le istruzioni avute,

presi una vettura e mi feci condurre a Goodge Street.

La Londra del 1845 era un inferno in paragone della

Londra del 1900, e Goodge Street, per usare una frase del

Carlyle, era il cuore di quell'inferno. Nessuna persona per

bene, se non costrettavi da necessita assoluta, si awenturava

di giorno per quel laberinto di vie strette, sudicie, appestate

che formavano il quartiere di Tottenham Court Road; di

notte poi, per entrarvi ed uscirne salvi, bisognava essere

accompagnati da una guardia di pubblica sicurezza. Goodge
Street era la strada classica dei borsaiuoli, dei ladri, dei laz-

zaroni di strada, e delle donne di mala vita. Quando cadeva

il giorno, agli sbocchi di Goodge Street si ponevano quattro

poliziotti per sorvegliare chi entrava ed usciva, e non pas-

sava notte che alcuno degli infelici che abitavano cola non

venisse condotto o in carcere o alTospedale.

lo, ignaro affatto di tante miserie, non feci inolto caso di

quanto vidi lungo la strada, e poi a sedici anni anche i su-

peruomini, o i sopragiovinetti, come si scrive adesso l

, non

riflettono inolto su quanto vedono o ascoltano. Tuttavia, la

casa dove abitava il Mazzini mi fece una disgustosa impres-

sione. La porta metteva in un androne oscuro, umido, puz-

1 Nella novella di GIOVANNI FALDELLA, volo d'amore. Nttova Anto-

logia*, ! novembre 1901, pag. 92.
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zolente, alia fine del quale si apriva un cortiletto cieco, senza

pavimento e tutto coperto di cocci, di ritagli di latta, di scarpe

hie e di altre immondezze. Le scale erano erte, cogli

ini smattonati, sporchi ed umidi, e dagli usci sgangherati

degli appartamenti uscivauo facce, odori e grida iniiorainabili.

lo salii al primo piano: domandai a una donna dai capelli

scarmigliati e dalla faccia patibolare dove stesse il Mazzini :

quella infelice mi rispose, con una voce rauca, e in una

lingua quasi incomprensibile che stava al terzo piano, e nel

rientrare in casa Iasci6 dietro di se una puzza nauseante di

acquavite. Arrivai al terzo piano. Ai due capi del pianerottolo

c'erano due porte, una semiaperta, 1'altra chiusa. Mi accostai

a quella aperta e misi dentro il capo. Giaceute sopra un po-

vero pagliericcio c'era un ammala to, scarno in volto, coi

pomelli rossi, e cogli occhi sepolti nelle occhiaie.

Al rumore, quel poverino volse la testa e mi accenno di

entrare. La stanza era nuda di ogni cosa. Un misero gia-

ciglio, tre sedie quasi sfondate e alcune poche stoviglie per

terra. I vetri della piccola finestra erano rotti, e un raggio

di luce incerta pioveva sul volto deU'ammalato che respirava

faticosamente.

- Ah ! disse il poveretto, Dio ti ha mandate ! Ho sete, ho

sete,dammi da here.

lo mi guardai attorno, e non vidi goccia d'acqua. Mi curvai

suU'ammalato e gli domandai dove tenesse 1'acqua da bere.

- La in quell'angolo, rispose con fioca voce. Mia figlia

c fuori di casa a guadagnarsi un tozzo di pane. Ahiinr ho

sete! Che vita, mio Dio!

A quella vista e a quelle parole mi sentii una stretta al

cuore. Era la prima volta che vedevo tanta miseria, e ne

provai un' indicibile compassione. NelTangolo indicatomi tro-

vai infatti una secchia piena d'acqua ;
ne riempii la bottiglia

che stava vicino al capezzale dell'ammalato e gli porsi da

bere.

Dio ti ha mandato, mi disse il poverino, Dio ti ha man-

dato. Mia figlia e sulla strada per accattare un pezzo di pane.
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Che vita! Che vita! Quando sarerao morti non si soffrir&

piu ! Tengo la porta aperta, perche i ragazzi che vanno dal

Mazzini vedendomi mi possano fare qualche serviziolo. (Jli

italiani hanno buon cuore. Dio li benedica. Dio ti ha man
dato! Dio ti ha mandate!

II nome del Mazzini mi fece ritornare in me. Dove
abita il Mazzini? domandai all'ammalato.

-Ah tu pure vai dal Mazzini? Egli sta h'i di fronte.

Quella porta mette nella sua camera. Gl' italiani hanno buon

cuore. II Mazzini mi ha piu volte salvato dalla morte. Quando
stavo per morire di fame, egli ha diviso con me 1'ultimo suo

pane. E pure anch'egli e povero, povero quasi al pari di me.

Un mese fa, mia figlia gli and6 ad impegnare un paio di

stivali. Ma gli usurai non danno niente! l la sorte dei po-

veri ! I poveri sono il fango del mondo !

L'ammalato parlava a stento, e pure continuava a mor-

morare frasi staccate senza interruzione. lo gli feci scivolare

nella mano arsa dalla febbre uno scellino, e col cuore gonfio

dal dolore uscii dalla camera.

Quando il Mazzini in persona venne ad aprirmi la porta,

io, per la connnozione provata, non seppi trovare una sola

parola per appiccare il discorso.

Due occhi scintillanti, fronte ampia, faccia magra ed au-

sterar
barba nera e incolta, un naso lungo ed aquiliuo, nella

persona i segni del dolore, della miseria e delle privazioni,

ecco il Mazzini di Londra nel 1845.

Restammo per un istante 1'uno di contro all'altro senza

profferir parola. Finalmente egli pel primo ruppe il silenzio.

Va via, disse con asprezza ;
se vieni per soccorso, io

non ti posso dar niente. Senipre miseria! Dappertutto, colpa

i tiranni, ii popolo geme nella poverta! Che cosa vuoi?

Non donmndo la carita, dissi io tutto confuso. Ho un

plico dall' Italia per Giuseppe Mazzini; siete voi quel desso ?

Un plico ? un plico ? Va bene ! Dammelo qua ! Io sono

Giuseppe Maazini, il genovese esigliato, in odio a Carlo Al-

berto e agti altri tiranni d' Italia. Donde vieni ? Chi ti diede

questo plico? Quali notizie mi rechi dall' Italia?
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i questo dire la faccia magra e nervosa del Mazzini si

era illuminata stranamente. Le sue pupillo I.UM iarano dardi

di fuoco, e tutta Faniina gli si era, riversata negli occhi.

M' -litre egli dava una corsa alle lettere del plico io esa-

ini 11 ai la sua camera.

Era uno stanzone da caserma, povero, col pavimento a

nrafttoni, logori, afibasati e rotti in piii luoghi, pulito tuttavia

e ordinato. In un canto c'era un httuccio da eampo, vicino

alia finestra una scrivania ingorabra di libri e di carte, lungo
la parete di contro, due banchi da scuola e alcuni struraenti

di musica.

Ti hanno consegnato una borsa di denaro per me, disse

a un certo punto della sua lettura.

Ecco! e gli consegnai il denaro.

Va bene ! Va bene ! Per sei mesi non patir6 la fame !

Alii! patria! patria! Ho tanto sofferto, e tanto soffro per te!

E mi dicono un illuso, un esaltato, un fanatico, un rivolu-

zionario. Si, sono un rivoluzionario, ma coutro i tiranni. Li

vorrei veder fuori d' Italia, che gli scellerati contaminano

colla loro presenza. Ma scacciare lo straniero non 6 rivolu-

zione, 6 carifcA di patria. La vita 6 una missione, e la mh*

missioue 6 di predicare odio allo straniero, ferro e fuoco ai

tiranni della patria mia, anzi del mondo intero!

Dopo questo sfogo, il Mazzini continu6 la lettura.

-
Signore, dissi io dopo un poco ;

la vettura sta in fondo

aUa strada ad aspettarmi ; permettete che io me ne vada.

- No, aspetta ancora un raomento. Tu sei un figlio d'ltalia,

e per6 figliuol mio. Io sono padre di tutti i fanciulli italiani

di Londra. Io sto partorendo 1' Italia nuova nel silenzio e nel

dolore. Ma verr& un giorno quando la giovine Italia diven-

terk adulta, e allora si ricorderfi dell'esigliato di Geneva.

Dimmi, figliuolo, la tua storia. Ogni uonio ha la sua storia,

come ogni vita ha la sua missione.

10 gli dissi in poche parole chi mi fossi, a che fare mi

trovassi in Inghilterra.

11 M izzini mi accarezzo, mi prego, quando mi recassi a

Serie XVIII, vol. IV, fasc. 1235. 36 28 novembre 1901.
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Londra, di andarlo a trovare, mi raccomand6 di amare 1'Italia,

e poi strettorai la fronte fra le mani mi diede un caldo bacio.

Nell'uscire gli domandai se faceva scuola.

-
SI, faccio, un po' di scuola, e quei banchi che vedi la,

si riempiranno. questa sera di fanciulletti italiani che ven-

gono da me ad imparare a leggere e a scrivere, ad amare

1' Italia e ad odiare i tiranni. Tu non lo sai, ma in Londra

vi sono da ottanta a cento piccoli fanciulli italiani che al-

cuni ribaldi, sotto promessa di guadagno, hanno strappato

ai loro genitori e condotto qui dalla Liguria e dal Parmi-

giano. Poveri figli! I piii abitano in tane immonde, sotto

la sferza dei loro carneflci. La mattina i padroni danno loro

una tazza di t6 con un tozzo di pane, e poi li mandano per

le vie di Londra a sonare 1'organino, a far ballare lo scoiat-

tolo, o il topo bianco. Se la sera portano al padrone una certa

somma determinata, ricevono da mangiare, altrimenti devono

andare ai loro canili morti dalla fame, e per giunta sono

anche battuti. Spesso li trovo nelle strade viciae, digiuni,

tremanti pel freddo, nell'atto di mendicare un soldo o due

per compire la somma senza la quale non ardiscono presen-

tarsi ai loro padroni. Cani! maledetti cani! E io sono un

visionario perche yoglio rigenerare 1'Italia? E i preti della

cappella Sarda qui in Londra predicano contro di me, perche

ho il coraggio di gridare a morte i tiranni ? Figlio mio, ama

1'Italia, e ricordati che ogni buon italiano ha una missione

da compiere : cooperare dal canto suo e con tutte le sue forze

alia rigenerazione della patria!

Quando passai dinanzi alia porta dell'ammalato, un istinto

irresistibile di pieta mi spinse a metter dentro il capo. Quel

poverino dormiva, aveva la bocca aperta, e un braccio

gli penzolava dal misero letticciuolo. Io entrai in punta di

piedi, gli misi un altro scellino sotto il cuscino, e ritornai

alia mia vettura.

Quella vista e il colloquio avuto col Mazzini mi fecero

dare un largo passo nella cognizione della vita.

Mentre la carrozza mi conduceva al mio Collegio di Rich-
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raond, io andava ripensando all'uorao straordinario che aveva

veduto. Era egli un pazzo? un illuso? un visionarioV un

esaltato, ovvero un grand'uorao? In verita dopo avervi pen-

sato su del tempo assai, arrival a Richmond senza aver potuto

formare una opinione qualsiasi su Giuseppe Mazzini.

XI.

Divento Patriota.

Quando misi piede in coilegio erano passate di poco le

tre pomeridianc, e trovai il dottor Field in giardino, neil'atto

d' inafflare i flori. Non appena mi vide, depose 1' inaffiatoio,

mi venne incontro, e mi diede una grande stretta di mano.

II sole, sul mezzogiorno, aveva vinto la densa nebbia

mattutina e risplendeva dolcemente sui campi e sugli alberi,

le cui foglie, ingiallite dal precoce autunno inglese, cadevano

ad ogni sofflo di vento.

Ci sedemmo sopra un sedile aU'ombra di un platano se-

colare, e il buon dottore cominci6 a tempestarmi di domande

sui miei genitori e come avessi passate le vacanze. Me la

cavai il meglio che seppi senza dire troppe bugie, e poi alia

mia volta gli domandai quello che piu mi stava a cuore,

doe a dire, se sarei passato nella camerata dei grandi.

II dottore a questa domanda si tolse gli occhiali d'oro, li

passd due o tre volte colla pezzuola, e poi sorrise amabil-

mente. Mi aspettavo, disse, questa domanda. troppo giu-

sto. Ebbene, il voto dei professori stato favorevole, e sei

gia iscritto nei ruoli della matricolazione. My dear boy, mio

caro, passerai nella camerata dei grandi. Sii buono, fatti

onore, e mostrati uomo. Be a man, dear boy, be a man!

Sii un uomol Certe ragazzate si tollerano nella camerata delle

classi inferior!
;
ma i liceali devono ossere uoinini. II dovere,

non il piacere sia il principio regolatore della tua vita. Mio

caro, sii un uomo ! I liceali godono di maggiore liberta : fa di

non abusarne. Tu sai che io per buone ragioni ho proibito

di fumare. Tuttavia alcuni fumano, in segreto s'intende, ma



564 AUTOBIOGRAFIA DI UN SUPEUUOMO

il fumo li tradisce. Non lasciarti sedurre dai loro mail por-

tamenti. Sii un uomo, mio caro, e tcrai Iddio. Voglio che

quest'anno frequent! piu spesso la cappella cattolica di Rich-

mond. Dr. Taylor e una degna persona: egli ti sara amico

come 10 ti sono padre. Ti ricordi i bei versi di Omero? -ivie;

S Oe&v xal^ ua
'

5v6p(orcoi, tutti gli uomini hanno fame e sete

della divinita. Abbi fame e sete di Dio. Oh che gran bella

cosa sedere alia mensa divina e bere alle fonti eternali della

divinita! Mio caro, sii un uomo e conservati nella grazia

di Dio!

lo ascoltai in silenzio e quasi commosso il serrnoncino del

mio caro Dr. Field, e poi corsi su a dare una stretta di mano

ai pochi miei compagni che erano gia rientrati in colle^i".

Finalmente ero iscritto sui ruoli del liceo, e sentivo di

esser diventato uomo. Non mi aveva raccomandato il dottore

di portarmi da uomo? Ebbene, appartenevo alia classe li-

ceale, e avevo il diritto di essere tenuto per uomo e di ve-

nir trattato come tale. Appunto nel liceo lo studente fa il pas-

eaggio maraviglioso dalla fanciullezza alia virilita, lasciando

da parte 1'adolescenza, nota solo al babbo e alia mamma.
II ginnasio e in istretta parentela colla balia e coi calzoncini

corti, laddove il liceo 6 sul limitare delTaula universitaria, il

liceale si sente crescere i baffl e odora da lontano il tabacco

come il guerriero la polvere da cannone. I liceali di Rich-

mond guardavano i ginnasisti dall'alto in basso con un certo

compatimento ,
come se appartenessero a bipedi di altra

specie. Essi si tenevano per uomini tanto fatti e trattavanq

quei del ginnasio da ragazzi. I liceali avevano esperienza

della vita, i ginnasisti, poveri figli, giuravano ancora sul-

I'ipse dixit del babbo e della mamma: questi non prende-

vano interesse alia politica del paese, quelli invece erano

ormai un elemento indispensabile nel governo della patria.

Sir Peel li consultava nel maneggio degli affari, e senza il

loro permesso il sole non si levava al bajzo di oriente e non

cadeva al tramonto. Queste, su per giu, erano le idee che

dominavano nel liceo di Richmond, ed io le presi cosi beiu-,
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in vrntiiiuattr'oiv iniparai a darmi tono, prcei l'u-

tinunii la inripirnte lanuginc del labbro superiore, guanlai

<li sbieco e con un sorriso patrocinatore i raiei anticlii oom-

pagni di ginnasio, m'imbevetti pienamente dello spirito <li

classe, e passai in ootal gloriosa raaniera il Rubicone d-

mia adolcscenza per inoltrarmi nel paese ancora ignoto di

una virilitA precoce.

Sulla fine di ottobre arriv6 in collegio un certo Carlo Barrou ,

il quale, per esser caduto neU'esamc di matematica, doveva

ripctere 1'anno. Carlo Barrow era 1' idolo delle classi lioeali.

Tutti gli volevano bene, e la sua mala riuscita agli esarni t'u

sentitn come una disfatta dell' intera classe e una disgrazia

comune. II Barrow era un bel giovane, il piii vecchio della ca-

merata, dotato da madre natura di un bel paio di baffi adole-

scrn t i . con capigliatura bionda ed occhi cilestri, buono, cortese,

generoso, con una mente da generale, e un cuore da Re. II

Direttore, richiestone dai giovani stessi, 1'aveva lasciato per

un anno intero al governo della camerata, e aveva avuto

ragione di rallegrarsene. I liceali non si erano mai portati

meglio; il menorao disordine non turb6 mai la pace e la di-

sciplina della camerata, e il Dr. Field, neH'annunziare al

giovane la sua mala fortuna agli esami ne aveva provato un

vero dolore. Ma non c'era rimedio. I fastidii che si prendeva

per servire i proprii compagni, gli studii speciali ai quali

era portato dalla natura e la poca inclinazione ch'egli sen-

tiva per le matematiche erano state cagione della sua mala

riuscita. II Barrow era un'anima sdegnosa, uno spirito altiero,

amantissimo della liberta, insofterente di tutto cio che sapeva

d' ingiustizia, e per giunta un poeta satirico ed umorista.

Fra i poeti adorava Shakespeare e il Wordsworth, e fra i

prosatori trovava sue letizie nel Vanity fair del Thacke-

ray, apparsa allora allora per le stampe. Suo padre, un

ricco banchiere di Londra, lo aveva destinato all'universr

alia magistratura, dove parecchi de' suoi antenati si erano

nobilmente segualati, ma il giovane Carlo, con una fra*e

biblica della quale si dilettava assai, giuro che avendo scelta
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per sua sposa la letteratura, non le avrebbe mai piu dato

il libello di ripudio.

Fra Carlo e me sorse in breve un' intima amicizia, che

cominciata in collegio continu6 poi pel resto della vita, n
Barrow ,ed io eravamo due anime in un n6cciolo, e quan-

tunque, in fatto di doti fisiche e morali non fossi di molto

a lui inferiore, pure subivo volentieri la sua autorita, rico-

noscevo il suo predominio, pensavo come lui, amavo quello

che egli amava, e odiavo quanto egli reputava degno d'odio.

Se primeggiavo rispetto agli altri miei compagni, ero con-

tento tuttavia di fare, a mia volta, la corte al Barrow, ed

ero da lui attirato come un satellite che gira per occulta

simpatia intorno al sole.

Fra le altre qualita proprie di Carlo spiccava un amore

intense per la liberta dei popoli oppressi. II Barrow era il

politico della camerata. Aveva avuto licenza dal dottor Field

di leggere i giornali, e giorno per giorno ci dava conto del

progresso che facevano nel mondo le idee della liberta.

A quel tempo ferveva in Inghilterra una possente agita-

zione in favore del suffragio univeraale e per 1'abolizione

delle leggi sui grani. Carlo, naturalmente, parteggiava per

1'uno e per 1'altra, e noi ci entusiasmavamo sui dolori veri

o imaginarii del povero popolo. Ma quando in Europa comin-

ciarono quei moti parziali di rivoluzione che crescendo a

poco a poco finirono nel grande uragano politico del 1848,

il nostro entusiasmo non conobbe limite.

n Barrow nel darci quelle notizie prendeva 1'aria di de-

magogo, e 1'aspetto di profeta. Ritto in piedi sopra una.sedia

declamava contro i tiranni, inveiva contro i governi asso-

luti, sfolgorava gli sfruttatori dei popoli ed annunciava con

frasi bibliche non lontano il giorno della vendetta di Dio.

E noi a battergli furiosamente le mani, e ad acclamarlo con

urrah che ferivano le stelle. Pei piii, cotali scene erano un

divertimento teatrale, una specie di parlamento infantile, un

esercizto di declamazione, un debating club, com'essi dice-

vano, eccellente per passare il tempo quando la pioggia o

la neve c' impediva di giuocare al cricket o al foot-ball.
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rnr invert la cosa era seria, e mi iufuocavo dentro

maledettuiiM !it<\ Nell'aurora della mia virilitA precocc aveva

scorto an id* -ale luminoso, e il mio cuore ardeva dal desi-

derio di conseguirlo. Plena la raente degli eroi deile favole an-

tiche e moderne io m' imaginai di essere un Prometeo che sflda

Iddio, e desiderai di farmi campione dell'oppressa umanita.

Era allora doputato al Parlamento inglese per la citta di

Newark il giovane Guglielmo Gladstone, che piu tardi do-

veva levare tanta fama di se. A quel tempo egli era un

fierissimo conservatore, sempre in armi contro i liberali per

difendere i diritti dello Stato e dei capitalist! contro le cosl

dette rivendicazioni popolari. II Barrow prendeva spesso il

Gladstone ad oggetto delle sue invettive, e a lui applicava,

declamandole, le parole che intorno a Cicerone scrisse gia

Bruto al comune amico Attico. Cicerone non ama la patria,

ama solamente le lodi che altri gli profonde e che egli stesso

si prodiga. Chiunque teine la poverta, 1'esiglio, la morte,

non e amante della patria. Io sol vedo Roma dove e liberta :

come vi son nato, cosl non debbo vivere che per difenderla

minacciatu, liberarla oppressa.

Non e a dire se io entrassi nelle idee rivoluzionarie del-

1'amico. fe raro che un uomo in sua gioventu non abbia sen-

tito entusiasmo per qualche cosa, ed io, a sedici anni, era a

dirittura pazzo per la liberazione d' Italia.

Povero figlio, mi diceva spesso il Barrow, tu appar-
tieni a un popolo oppresso ! La terra, dir6 col Wordsworth,
e stanca, e il cielo e indegnato delle ipocrite parole che gli

Stati e i Regni pronunciano quando parlano di verita e di

giustizia. L'ltalia non e una nazione, e una mera espres-

sione geografica. Ogni villano che cala dalle Alpi vi calpeata

col suo tallone infangato, e voi altri Italiani Io sopportate.

Scotetevi, scacciate i tiranni, liberate la patria vostra, fatene

una nazione! L'ltalia e degl'Italiani, dall'Alpi al Lilibeo!

Dio ve 1'ha data, nessuno ha diritto di portarvela via. Povero

figlio, tu appartieni a un popolo di schiavi !

Queste parole mi penetravano in mezzo al cuore. II Bar-

row mi compativa, i miei compagni ml guardavan con uuo
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sorriso di compassione. Essi appartenevano a un popolo di

liberi, io a un popolo di schiavi. Essi erano figli di un paese

indipendente, io trascinavo le catene dellaservitu. In Inghil-

terra era lecito ad ognuno di fare quello che piu gli piaceva,

in Italia invece bisognava domandar prima il perraesso al-

1'Imperatore austriaco, al Re di Napoli o a qualche Duchino.

Ol' Inglesi potevano in parlamento fare e disfare le patrie

leggi a loro bel grado, gl'Italiani invece erano^ trattati da

fanciulli, non avevano voce in capitolo, e si movevano se-

eondo il beneplacito di coloro che li tenevano per le dande.

Povere marionette !

Per le feste di Natale il Barrow, con licenza del Dr. Field,

mi condusse a Londra, a casa sua. Era un bel palazzo di

stile normanno, arredato all'antica, con tutte le commodita

imaginabili. I signori Barrow rni feeero un'accoglienza ama^-

bilissima, e le sorelle di Carlo mi colmarono di geutilezze.

All'ora del te tra parenti ed amici, c'erano nella gran sala

del palazzo piii di cinquanta persone, e a tutte, secondo il

costume inglese, fui daH'amico debitamente presentato. Quando
udivano il mio nome e la mia nazionalita, era un lamento

universale: Povero figlio ! E un italiano! L' Italia e un

paese irredento! Un popolo di schiavi! Non v'e giustizia

laggiu ! Ad ogni chilometro bisogna rinnovare il passaporto.

Dappertutto trovate croceflssi, madonne, lazzaroni, briganti

e maccheroni. Meglio vivere sotto il gran Turco che alia

nierc6 di quei dispotici principotti! Quanti duchi, tanti ti-

ranni. Povero figlio! Ha dovuto venire in Inghilterra per

trovare un po' di liberta, ed essere educate alia moderna!

In quella sciagurata Italia v'e la censura persino per le gram-

matiche! Anche le poesie sono mandate a Vienna o in Va-

tieano per la revisione. I tiranni e i preti sono padroni di

ogni cosa. Povero figlio! Povero figlio!

Io a queste osservazioni scoppiavo dalla rabbia. Era inutile

dir loro che non ero gia napoletano, toscano, lombardo o

modenese, ma cittadino del libero Piemonte.

Ah si! dicevano, siete del Piemonte? SI, il Piemonte

e migliore di Napoli. Ma anche la il Re e un tirannol E
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iavo del preti ! Fu edacato dai <;-suiti ! PerseguitaiY.il

desi! Povero flglio, che sfortuna fu la tua di nascere in Italia!

'C'era specialraente uno zio del Barrow che non la finiva

I
MM di rompiangermi e di lamentare la mia triste sort*-.

Vieni qua, Chevalier, mi diceva, vorresti esser nato

inglese?

lo, la prima volta, preso aU'improvvista, dissi una bugia

tanto grossa e pronunziai a mezza bocca un si menzognero.

Quella notte non potei dormire. Mi sembrava di avere il

fuoco nelle vene, e una voce segreta mi accusava di solenne

vigliaccheria. In collegio facevo il patriota, e dinanzi a quel

vecchio scimunito avevo rinnegato la patria. Che importava

a me dell'Inghilterra e delle loro liberta? Maledetti Re, Du-

chi e Principi d'ltalia! Perchfe non andarsene pe' fatti loro

e lasciar libero il popolo italiano? Si, io ero nato in Italia,

ma non credevo perci6 di essere uno schiavo. Se altri na-

cesse per caso in una stalla, dovrebbe essere per questo

un cavallo ?

Quando il giorno dopo, al te, il vecchio Barrow, rinno-

vandomi la domanda insidiosa, voile da me una conferma
della mia patriottica apostasia, alzai h'ero la testa, confessai

la mia fede nella patria, e mi gloriai pubblicamente del Dome

e della qualita d 'italiano.

Se il Mazzini fosse stato la, ne sono sicuro, mi avrebbe

per gran piacere dato un altro bacio sulla fronte.

Quando tutti gl'invitati furono partiti, Carlo trattenne amo-

revolmente pel braccio la sua sorella minore, e mi spinse in

un cantone della sala.

Pietro, mi disse, ieri fosti un vigliacco, indegno de' miei

esempii e degenere dalla mia scuola: oggi per6 sei stato un

eroe e hai riparato nobilmente allo scandalo dato. Ecco la

tua ricompensa. Lily, la gentile Lily che vedi qui approva
altamente il tuo coraggio, ti ammira e ti adora.

Io tutto impaceiato feci un leggero inchino alia ragazza,

<jhe vergognosa arrossiva alia mia presenza e cercava di

svincolarsi dalle m.-uii del fratello.

Amico, guarda bene la mia .sorellina. Ha sedici anni
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ed 6 1' ultima delle tre grazie che adornano la mia casa. Fanny,
la maggiore, ha venticinque anni di eta e cinque mila lire

sterline di dote
;
Grace ha ventidue anni e due mila sterline,

Lily invece ha sedici anni appena e finora possiede il solo

borsellino vuoto.

No, ho dieci scellini, interruppe la fanciulla.

Bene, vada per dieci scellini
; ma, vedi, bella mia, dieci

scellini, per dote, sono in verita pochi assai. Ma in compenso
la mia Lily ha un visino ovale, occhi color di cielo, mani

lavorate al tornio, bocca di corallo, insomma un angelo del

paradise che nel calare di colassu cadde e si schiaccid alquanto

il naso. La mia Lily, quando ha fame va a suonare 1'arpa,

si duole di non essere nata nel tempo dei trovatori, e si au-

gura di morire pel profumo avvelenato di una boccetta d'acqua

di Colonia. Vorrebbe essere una farfalla per cibarsi di ru-

giada e svolazzare fra i fiori, diventare una stella per vivere

nell'azzurro dei cieli, ieri aveva le grinze nel cuore per gran

disgusto della vita, ed oggi e innamorata pazza di te per la

tua patriottica confessione.

La fanciulla a queste parole, tutta rossa in volto fece uno

sforzo estremo per fuggire dalle mani del fratello.

n giovane la prese amorevolinente per la vita.

No, angelo mio, aspetta ancora un pochino. Oggi stesso

ho letto in un certo periodico una descrizione stupeiida della

tua bellezza. Lily, la sorellina mia, 6 una fanciulla sedi-

cenne, senza busto, con gli occhi sgranati, ed apparisce egual-

mente rassegnata o decisa alia felicita od alia morte, por-

gendo la rorida testa leonina e le guancie di pomodoro. calde

e soffuse *.

La ragazza diede uno schiaffo al fratello e scapp6 dalla

nostra presenza.
- Burlone, dissi io all'amico, per poco non 1' hai fatta

piangere.
1 Coincidenza meravigliosa ! Una descrizione simile, anzi identica a

quella del periodico inglese riportato dal Barrow, ho letto nella Nuova

Antolouia del 1 novembre 1901, a pag. 108, dove un certo GIOVANNI

FALDELUA descrive un suo Volo d'amore. Bisogna proprio dire clif i

genii s' incontrano nel buon gusto ! Nota del Superuomo.
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II giovine si fece serio.

- No, non temere, ella sa che scherzo, e mi vuole un

bene dell'aniraa. Ha un cuor d'oro, e al par di me viv. <li

ideali. Oh Chevalier ! Oh Chevalier! quando il mondo non avra

piti ideali, invoca la morte, chiama la fine di ogni terrena

esistenza, prega Iddio che mandi giu il fuoco dal cielo, che

apra le cateratte degli abissi oceanici, evoca gli spiriti infer-

nali perchfi distruggano le citta e le abitazioni degli uomini

e vi spargano su il sale della maledizione! La terra senza

ideali e 1'albergo della morte; e la vita e simile alia corda

insanguinata del patibolo. Tu couosci il Mazzini. Egli sara

un illuso, un esaltato, un visionario, un pazzo se vuoi, ma

quell' illuso, quell'esaltato, quel pazzo ha un ideale, e guai

al mondo dei tiranni se riesce a recarlo ad effetto ! Le idee

ferinentano come il lievito della vita e della morte, e fanno

e disfanno 1'umanita !

lo torna i in collegio bollente di patriottismo, pieno d'amore

per 1' Italia, e spirante odio contro gli oppressor! del mio paese.

II re di Napoli, 1'imperatore d'Austria, e i varii duchi d'lta-

lia mi erano del tutto ignoti, non mi avevano fatto al-

cun male, e pure io li odiava cordialmente. Per causa loro,

all'estero, si sparlava del mio paese. Per causa loro io

ero compatito ed accarezzato come una vittima infelice del

dispotismo. Che cosa facevano quei principi in Italia ? Pren-

dano i loro tesori e se ne vadano alia buon'ora. Discesero

un giorno dalle alpi per bramosia di ricchezze. Noi, neila

nostra magnanima generosita, gliele lasciamo ! Partano una

volta per sempre e lascino ai figliuoli la dolce eredita della

madre loro. Se non se ne vanno colle buone, noi li cacce-

renio a colpi di baionetta, e purgheremo 1' Italia dal loro

puzzo ! Nei mattutini bagliori dei lontani cieli si va levando

il gigante Prorneteo della rivoluzione, e 1'oppressa umaniti

trovera finalmente il desiderato campione!
Con questi bellicosi pensieri in mente aiidai a letto e mi

addormentai profondamente.



L' OBOLO
PER LE POVERE MONACHE D' ITALIA

ANNO VENTESIMOQUINTO

Nel nostro secondo quaderno del febbraio 1877, col titolo Le

n'ttime occulte delta rivoluxione d' Italia, pubblicammo una Let-

tera, diretta ad un forestiero, gentiluomo cattolico, informativa delle

condizioni tristissime alle quali, prims per arbitrio, e poi per legge,

dal 1860 in qua, la Rivoluzione aveva ridotti fra noi i numerosi

Monasteri di Vergini claustrali a Dio consecrate '. Questa lettera

che, in un quadro storico-giuridico, illustrate da document! auten-

tici, esponeva il crudele niartirio di vittime le piu innocenti della

empieta e della ingordigia, ammantate di amor patrio, commosse

1'animo di molti e dentro e fuori d'ltalia.

Per via di essa lettera, noi ci proponemmo, non di dare principio

ad un'Opera stabile di carita, o di suggerirne la istituzione, ma di

muovere semplicemente la commiserazione pubblica verso migliaia

di sante creature, condannate, contro ogni giustizia ed umanita, ad

indicibili patimenti, stimolandola a lenirli con qualche private, avve-

gnachS temporaneo, soccorso. Di fatto la lettera cosl finiva : c Con-

chiudo, che la vostra proposta di cercare a queste eroiche vittime

della Rivoluzione soccorsi, anche fuori d'ltalia, 6 bella, & ottima, 6

degna del vostro nobile cuore. Singolari benedizioni ne avrete da

Dio, se la effettuerete il meglio che possiate. II modo del cercare

tocca a voi studiarlo, od a chi come voi ha questo pio zelo. Quanto a

quello del ricapitare la carita, penso che il piu sicuro e speditivo sia

di indizzarla ai Yescovi, ognuno dei quali conosce le necessita dei

varii Monasteri della sua diocesi. lo so di una quindicina almeno di

questi Prelati, che riceverebbero limosine, per le povere loro Monache,
colle lacrime agli occhi. Pochi giorni or sono, due Arcivescovi mi

fecero istanza, che mi adoperassi a trovare aiuti per tre loro Mo-

nasteri, che fanno pieta. Onde a voi in confidenza dico, cbe, se non
1 V. Civ. Catt. Serie decima, Vol. I, quad. 640, pag. 435 seg.
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aapete a chi nominatamente inviaru ! lim<sine cbe avrete raccolte,

mi <liato un ronno : od io v'indicher6, a posta corronte, Vescovi e

.usteri a cui potrete ricapitarle. Usate poi a grado vostro di

!lo che in questa lunga lettera vi ho scritto
;
e datele tutta la

maggiore pubblicita che stimerete opportuna.

II.

La pubblicita fu data: ed effetto ne fu il giungerci subito da

pin parti offerte in denaro, che non potevamo ricusare; ma spe-

dimnio a quelli dei pochissimi Monastori, le cui miserie ci erano

allora note. Percifc, un mese dopo pubblicata la lettera, credemmo

conveniente informarne i lettori nostri ed i generosi oblatori, con

un Hvviso, che stampammo alia fine del secondo nostro quaderno
di marzo 1877 *.

Le offerte si vennero succedendo, con frequenza ed accresc-imento

mirabile; tanto che ne fummo in pension), come di negozio che

diventava gravoso. Preso quindi consiglio da persone di grande au-

t<>ritA, ci studiaramo, per qualche tempo, di creare una commissione,

la quale volesse incaricarsi delle corrispondenze e di ricevere e

ripartire, fra le piu bisognose Comunita, i sussidii che in copia ci

arrivavano, non che dall'uropa, ma dall'America, dall'Indie e per-

sino dalla Cina. Se non che, per quanto ci dessimo attorno, la cosa

inooutrava difficolta, no riusciva: onde ci fu impossibile venirne a

capo. Allora, per non dispergere o seccare la sorgente di una si

preziosa carita, ci risolvemmo di fare da noi, e di accettare dalle

mani della Provvidenza la condotta di quest'Opera, che essa, senza

niuna nostra previsione, come per caso, aveva fatta nascere da noi,

e mostrava di volere che da noi si tenesse nelle mani.

Adunque la tenemmo; e sta per corapiersi 1'aimo ventesimoquinto
da che la teniamo, confortativi dai caldi enconiii e dalle benediziuni

del S. Padre Leone XIII, rincorati dagli eccitamenti di illustri per-

sonaggi di ogni ordine, ecclesiastico e secolare, e ravvalorati dal

concorso del fiore della buona stampa nostrale, ed anche d'altri

paesi.

Sanno i lettori nostri, perche e per chi finora, con molta discre-

zione perd, abbiamo provocate le offerte & proseguiamo a provocarlo ;

e sanno pure, o si figurano facilmente, quanto il metterle insieme e

convenientemente assegnarle alle sante pazienti cui sono destinate,

ci sia costato e seguiti a costarci di sollecitudini, di cure, di spese
1 N. 642, pag. 761.
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e di fatiche. Ma di lieve, anzi di lievissimo conto le riputiarao, cosl

divino essendo lo scopo pel quale le abbiamo imprese e le sosteniamo.

m.

N& di tenue consolazione & per noi, riandando il passato, pen-

sare che, coll'aiuto particolare di Dio, in questo quarto di secolo,

piu di un milione e centomila lire ci sono state direttamente tra-

smesse, affinchd le spargessimo, quali stille di rugiada, scarsa pur

troppo, ma benefica, sopra un numero di Monasteri immiseriti dalle

leggi spogliatrici, che tocca quello di quattrocentoventi (se si com-

putano i gia estinti) dei quali per altro al presente piu di quattrocento

sussistono ed hanno posto nei nostri elenchi.

Diciamo coll'aiuto particolare di Dio, perocchd lo abbiamo speri-

mentato palpabile, nel non mai essere mancato a quest'Opera 1'ali-

mento delle offerte, e meraviglioso in pareccbie congiunture, nelle

quali la nostra fiducia in questo aiuto, sembrava rasentare la pre-

sunzione. Cosl rammentiamo, per grazia di esempio, che, tempo in-

dietro, un venerando Vescovo avendoci pregati, di viva voce con

lagrime, che lo aiutassimo ad assicurare, per un anno, la pigione

ad una numero&a e fervidissimasuaComunita, che, minacciata d'immi-

nente sfratto, doveva prendere alloggio in una villa privata, ed era

miserabilissima, noi non esitammo a porgli in mano una cospicua

somma d'oro, a questo fine. II domani, da una tutt'altra citta, ci per-

venne alPimprovviso tutta intera quella somma ;
e di pifr 1'equivalente

dell'aggio, pel cambio dell'oro in carta monetata.

Rammentiamo ancora che, in una poco dissimile contingenza, a

ricomprare i mobili confiscati ed inventariati, di un'altra Comunita,

cacciata dalFantico suo chiostro, avendo spedito un molto ragguar-

devole sussidio, ventiquattr'ore dopo questa spedizione, ci fu rica-

pitato impensatamente il quintuple del valore di quel sussidio; ed

era di migliaia.

Medesimamente, dentro ventiquattr'ore, ricevemmo forse piu del

sestuplo di un'altra bella somma, che avevamo mandata ad una Co-

munita, la quale, espulsa gia dallo storico suo Monastero e ricove-

ratasi in una casetta suburbana, era sul punto di essere gittata sul

lastrico, per non poter pagarne il fitto. Finalmente ricordiamo che,

uno dei prirai anni, al cominciare 1'invio della consueta strenna na-

talizia ai Monasteri, essendo dovuti ricorrere ad un debito colTammi-

nistrazione del nostro Periodico, per via di una tratta sul banco della

Provvidenza, nell'andare di poche settimane ci era venuto, in offerte,
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sortosopra il > -entuplo del valore di questa tratta: inoltre ricordiamo

che, un altro di quegli anni, per I'invio della strenna medesima,

bisognandoci, corrente il decembre, dodicimila lire, nella prima raeta

<li tal mese, non dodici, ma diciassettemila ci furono portate io casa

dalla posta. E cid basti, in riprova del nostro asserto, a lode e gloria

del provvidentissimo Iddio.

IV.

Osserviamo poi che, sino dal principle, stabilimrao i soccorsi non

dover essere raccolti per qua! si fosse Comunita di Religiose o di

Sucre, povere ed in bisogno, nolle scuole, negli asili, negli orfano-

trofii. negli spedali e via dicendo, dalle leggi di spogliazione non

panto danneggiate ; che, a tanto lor numero e varieta, sarebbero stati

insufficienti i tesori di Creso: bensl a qualche sollievo di quelle,

claustrali segnatamente, che erano soggiaciute alia legale confisca

v
di ogni lor avere in mobili ed in immobili, surrogate da meschine

e derisorie pensioni, con divieto di vestire novizie ed in procinto

seiupre di essere sbalestrate qua e la, e condannate percid a len-

tamente spegnersi neLTindigenza e nel dolore. Queste vere vittime

dell'astio anticristiano e della rapacita settaria erano e sono le piu

degne di compassione, perche le piu necessitose, le piu tribolate e

le piu eroiche nel patire per la fede al loro Dio giuratn. Aggiun-

giamo anzi altresl, che sono le piu dalla pubblica pieta dimenticate.

II che Papa Leone XIII notava, nel Breve del quale ci onord,

commendando e raccomandaudo la colletta nostra, a sollievo di

queste nobilissime pazienti. Somnaaraeiite 6 da desiderare, cosl

egli si esprimeva, che non venga meno la liberalita dei cristiani
;

essendo soliti per ordinario gli uomini impietosirsi bensl all'aspetto

ed alle suppliche dei bisognosi, ma scordarsi piu facilmente delle

pene che si soffrono nel secreto delle domestiche mura '. >

Or questa dimenticanza delle pene che non si vedono, aerumna-
rum quay paries dotnesticus occultat, aveva allora ed ha nei pre-

sent! giorni causato un tale abbandonamento delle suddette Famiglie

languenti nei chiostri, che, se non fosse il tenue sussidio recato

loro dalla nostra colletta, non riceverebbero d'altronde niuno, o presso
che niun conforto.

Tale e stata, per sommi capi, 1'origine e tale 1'incremento di

quest'Upera, esigua si, ma d'esimia carita, la quale ha fruttato beni

'

t'ir. <;,<>. sprie duodecima, Vol. VIII, Quad, del 6 decembre 1884,

pay. 537-88.
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di ordine spirituale e temporale inestimabili e oogniti pienamente a

Die solo. Noi abbiamo costumato di darne alcuni cenni, nel prirao

nostro quaderno del dicembre d'ogni anno. Non istaremo percifc a

ripeterli di nuovo, ancorachfc in compendio. E facile in qualche parte

immaginarli, e piu facile il ricordarli.

IV.

La memoria di essi ci rallegra 1'animo, quando consider!amo

che, in questo venticinquennio, i tanti e tanti che colle loro obla-

zioni sono concorsi a produrli, passati di questa vita, ne godono
ora per fermo il premio, nell'altra. Chi ha viva la fede vegga eer

agli occhi del Dio della carita, non debba essere privilegiato il rae-

rito di porgere un pane a creature, sue dilette, che per lui sotto-

stanno ad una specie di diuturno martirio, 1'asciugar loro una la-

grima, 1'addolcir loro 1'amarezza di una indigenza, che grida nel

tempo stesso vendetta al cielo e pieta alia terra, c Oh, 6 certo
;

scla-

mava un giorno il Santo Padre Leone XIII, a proposito di que-

sta nostra colletta delVObolo per le povere monache d'Italia; 6 certo

che, dopo la carita fatta a Gesu Oristo nella persona del suo Vicario

in terra, nulla piu caro a Dio e meritorio, della limosina in pro di

queste Vergini ammirabili, fiore, gloria e corona della Chiesa ai

di nostri ! >

N6 meno ci rallegra il considerare, che oltre due terzi di quelle

viventi, dall'esordire di quest'Opera fino ad oggi, sono gia volate in

cielo, recando seco nel cuore quel tesoro di gratitudine ai loro bene-

fattori, che non giungevano ad esprimere a bocca od a penna, ma

sfogavano presso Dio in accesissime preghiere, a lui accette in odore

di soavita, piu che quello degl'incensi e dei timiami. Come ora, nella

perfezione del gaudio saperno, potranno dimenticare chi ad esse,

gementi ulla terra, fece gia tanto bene e continua di farlo alle loro

sorelle, sospiranti quaggiu il termine beato del loro patire ?

Ma appunto questo patire incessante e crescente delle consorelle,

le quali hanno lasciate nel mondo, amareggia, dal lato umano, il dolce

della consolazione, che la memoria della loro felico dipartita pel

cielo, desta in chi santamente la invidia e ne gode.

Nel giro di tanti anni le meschine pensioni si sono assottigliate

al punto, che non bastano piu pel necessario sostentamento. Quelle

che al tempo della legge di abolizione erano fresche di eta, ed ancor

sopravvivono, sono invecchiate e, pel gran penare, mal ferme di sa-

lute, o impotent! alle fatiche. Avendo quasi tutte le pensionate, nei
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Monastori im-aMier.iti, ru^iunto il nuniero di sei o di cinque, sono

state tratte fuori dai loro chiostri e eostrette a fioire la vita insieme,

se insieme son volute restare, in altri alloggi assegnati loro alia peg-

gio dal Governo, o presi a debito od a pigione: che se nei detti loro

chiostri cadenti hanno prescelto di abitare e raorire, colla liberta di

aggregarsi novizie, li hanno ricomperati a costo di pane, toltosi dalla

bocca, e dei panni che indossano, panni nei quali sono rattoppate

persino le toppe delle toppe. Noi, non 6 molto, abbiamo aiutata a

rivestirsi una Comunita, che non si era piu rifatte nuove le tonache,

da ventidue anni indietro.

Posto un si crudele stato di cose, la maggior parte di queste

Comunita, ridotte a poche anziane o ad alcune giovani, ammesse

fra loro senza o quasi senza dote per assisterle, si vengono spo-

gnendo nei laoguore, e in una penuria di ogni bene che fa com-

passione.

V.

Tutto ciO e piu altro abbiamo gli anni scorsi dimostrato in par-

ticolare, con fatti e documenti che hanno spremute lagrime di com-

miserazione a cuori eziandio di pietra. Questa volta, per difetto di

spazio, ci limiteremo a pochissime e brevi citazioni di lettere, con-

fermative doll'estremo termine di miseria, nei quale questi, che pos-

siamo chiamare scheletri di Comunita, menano una vita somigliante
ad agonia. Ecco alcuni passi, trascelti da un fascio di lettere di Su-

periore, che abbiamo sott'occhio.

Mentre stiaino scrivendo, ed e il 2 di novembre, ce ne arriva

una dall'Italia centrale, in cui leggiamo : La nostra povera Comu-
nita lotta continuamente coll'indigonza. Da piu settimane non so

piu in qual modo provvederla del necessario sostentamento
;
e per

far questo mi e stato d'uopo contrarre debiti, che non ho possibi-

lita di soddisfare. Se il buon Gosu non ci manda qualche soccorso,

che sara di noi ? Siamo ricorse a persone pie, ma indarno. Ora mi
affido alia R. V. che in ogni tempo 6 stata a noi cosl benefica. >

In un'altra del 30 ottobre, ci si scriveva dalla provincia di

Roma : Ah, Padre, che tristi tempi ! Per quanto si faccia economia,
non si riesce ad andare avanti, ed il fisico soffre e deperisce, per le

privazioni di ogni genere. lo mi raccomando tanto alle Anime sante

del Purgatorio, che ci ottengano dal Signore una qualche prowi-
denza, perchd ci troviamo sempre in una massima ristrettezza. >

Pochi giorni prima, cioe il 21 del mese stesso, eravamo ringra-

ziati, per un sussidio spedito ad una Comunita delTUmbria, con que-
Serie XVHI, vol. IV, fate. 1235. 37 29 novembre 1901.
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ste parole : Le limosine sono quasi estinte. Le giovani sono di cosl

malferraa salute, che ha dell'incredibile. II fatto 6 questo che, man-

cando le quattro vecchie ottuagenarie, quantunque tutte abbiano la

pensione sotto una lira al giorno, noi rimanianio in died, con quasi

niente, perche pochissimo. Pud credere in che ambascia si trovi il

mio cuore. I bisogni sono tanti, tanti ! Dio sa e conosce le mie pene
e il mio patire ! >

II primo del mese medesimo ci veniva una lettera dalla provin-

cia di Roma, che cosl principiava: c La prego, col cuore sulle lab-

bra, ad inviare a questo povero Monastero uno straordinario sus-

sidio, perchd ci vediamo in procinto di perire, pel bisogno estremo

in cui versiamo. La sua carita, ne sono sicura, non permettera che

siano spente dalla inedia le spose di Gesu Cristo. Sia certo, Padre,

che proprio ci troviamo in un punto, nel quale non si riesce piu a

tirare innanzi. Iddio le accresca doppiamente il denaro, per sowe-

nire noi bisognose, e quindi le dia larga ricompensa nel Cielo !

Rimescolando a caso un fascio di lettere del mese di maggio, ce

ne viene innanzi una del Sindaco di una citta delle Marche, scritta

il 31 di quel mese, in questi termini: E qui un Monastero di sante

Religiose, le quali, alia lettera, per la miseria estrema cui sono ri-

dotte, farebbero pieta ai sassi. La maggior parte di esse sono vec-

chie ed inferme
;
e le giovani senza un soldo di pensione. Sono vere

martiri di Gesu Cristo, sconosciute e disprezzate dal mondo. Pregano

sempre e sono le sole sacre Yergini rimaste nella nostra citta. La

carita di questi cattolici d insufficiente a sollevare tanta poverta. Percid

dimando un qualche sussidio per esse. Prego anche come Sindaco

e come vecchio allievo dei PP. Gesuiti. E questa preghiera intendo

fare, col desiderio che il mio concorso a tale opera buona chiami

sopra di me e sopra la mia famiglia le benedizioni celesti. >

Sotto la data dell'll c'imbattiamo in un altra lettera, sciittaci

dalla Sicilia, colla quale la Superiora di un miserabilissimo Mona-

stero ci chiedeva misericordia. c Mi perdoni, cominciava a dire, se

vengo a tediarla. Sono costretta da una estremissima necessita. La

prego per curita di farci elemosina, poiche mi ritrovo di non avere

nd pure un soldo. Le povere mie consorelle soffrono molto, massime

che vi sono ammalate. Percid mi perdoni, se mi affido alia sua so-

lita carita. >

II giorno 3 poi ci si ricapitavano le due seguenti : L'una, dal-

rUnibria, ci annunziava la rnorte della Superiora. Era 1'unico no-

stro sostegno, vi si diceva. Ora siamo rimaste orfane, con quattro

Religiose, che passano gli ottant'anni, impotenti ad ogni cosa : e per
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maggior disgrazia, fra pu -hi .ndra pure all'asta pubblica 11

nostro Monastero. Sventura, sopra event ura! Che fare in mezzo a

tante ambascie? >

L'altra, dalla Roraagna, era coal concepita: t ColTanimo angu-

stiato, ricorro al suo benfatto cuore, e chiedo, per amor di Dio, una

elemosina qualunque. A tutto che ci vien meno, ai duplicati debiti,

si agfjriunge il non aver piii grano e farina. I mezzi mancano af-

fatto, per provvedere a questa grande necessity della vita. Ma un

pension m'inroraggia; ed d che ella non vorra lasciare senza un

sussidio questa povera Comunita, tribolata sotto ogni rispetto. Si, Pa-

dre, ci venga in aiuto, e Gesu sapra largamente rimeritarla !

Finalniente, per non allungare le citazioni, ce ne capita sott'occhio

una del 3 marzo, scritta da un Monastero di Roma, gia fiorente e ben

provvisto, in ringraziamento di un soccorso mandatogli. Grazie, di

tanta carita, vi si legge, poiche quest'anno 6 tale la indigenza no-

stra, che, per la cena, non abbiaino che pane con olio ed aceto, ec-

cetto le malate, alle quah' vien dato qualche ovo. Creda. Padre, che

non esagerazione. Noi pevO ne siamo contente e felici. Evviva 1'Ira-

macolata, che sempre preghiamo pei nostri benefattori! >

VI.

I lettori ben intendono che, a sovvenire con qualche sufficienza

miserie di questa sorta, si richiederebbero somme di gran valore;

massimamente se avvertano che tutte le Comunita, da noi soccorse,

quale piu e quale meno, giaeciouo m un fondo medesimo di pene.

Quest'anno poi, in cui le angustie economiche universal! han ri-

stretta la mano eziandio ai piii generosi, fino al mese di novembre,

di offerte abbiamo raccolto presso a un quarto meno che 1'auno an-

dato, ed una meta circa meno di parecchi anni precedent! CiO non

ostante, nel corso di questi undici mesi, tre e quattro ed anche cinque

volte abbiam dovuto procurare sussidii a piu di quattrocentodieci di

queste Comunita; inclusevi quolle treiita, alle quali, con aiuti spe-

cialissimi, abbiamo somministrato il pane cotidiauo, senza cui non

potrebbero sussistere: onde alia nostra colletta dell'Obolo per loro,

debbono quasi del tutto il bene di stare unite insieme, dentro i santi

loro chiostri, di prepararvisi al paradiso e di volarvi, purificate nel

fuoco del loro lento martirio.

Deducasi da cid la ordinaria modicita dei soccorsi, che, in tanto

numero, abbiam potuto inviare. E ptiro i'inopia che ne viene alle-

viata e estrema al segno, che la ricor,' .s^onza di quelle belle e gen-
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till anime, in cosl piccola misura beneficate, non ha termini baste-

voli a manifestarsi.

VII.

Dopo il detto finora, poco altro a noi resta da dire. II merito

preclaro del bene che si fa a queste occulte vittiuie dell'amore di

Gesu Cristo, dS negli occhi dei meno addomesticati colle cose della

pieta cristiana. Ancorche negli effetti della carita non le dovessero

privilegiare la sublime causa, per la quale soffrono eccessi di una

miseria equivalente a martirio, e la insuperabile virtu con cui li

soffrono
;

il sapersi che, pur essendo quelle che sono, vivono dimen-

tiche ed abbandonate dagli uomini, quasi non fossero al mondo, pare

a noi un titolo che le avrebbe da mettere a capo dei poveri piu degni

di sowenimento.

Maggiormente che in questo caso il benefizio giova assai piu a

chi lo fa, che non a chi lo riceve, pel ricambio di innumerevoli ora-

zioni a Dio, con cui riconosciuto. Per non toccar d'altro, parec-

chie migliaia di Comunioni si offrono, pei benefattori vivi e defonti,

in ciascuna settimana; giacche una almeno e offerta da tutte insieme

le Religiose di ogni Comunita da noi soccorsa : e di ci6 siamo con-

tinuamente accertati.

II valore poi presso Dio delle orazioni e sante opere di queste

anime elette, come abbiamo notato piu sopra, lo hanno gia spe-

rimentato le migliaia di cattolici, i quali, nei venticinque anni da

che si raccoglie 1'Obolo per le povere Monache, sono passati all'altra

vita, dopo avervi pietosamente partecipato. Sappiamo per6 che lo

sperimentano eziandio altri molti viventi; e ne siamo informati dalle

bellissime lettere, con cui accompagnano le loro oblazioni, talvolta

generosissime e frutto di sacrifizii, che Dio solo pu6 compensare.

Se volessimo un giorno esporre tutte le grazie spiritual! e tempo-

rali, che ci & stato scritto essersi ottenute pei meriti delle limosine

fatte a queste martiri dei nostri tempi e delle orazioni impetratene,

avremmo di che riempire un bell'opuscoletto.

Cio posto, non ci diffonderemo oltre in eccitamenti alia pubblica

carita. La causa delle povere Monache d'ltalia si raccomanda da sd,

a chiunque abbia in petto un cuore d'uomo e di cristiano.

Troppo sappiamo che chi molto vorrebbe, poco o nulla pud: 8

chi molto potrebbe, poco o nulla vuole dare. Ma noi non provo-

ohiamo a dare il molto
;
tanto piu che le miserie circondano da ogni

lato ed affliggono chi, per 1'amore di Dio, 6 ben disposto a dare.
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Le derelitte vittime della Rivoluzione, come la Cananea del Van-

gelo, si contentano delle briciole che cadono dalla mensa: gia

per ohi muore di fame, anche le briciole servono a qualche cosa.

D'altra parte, il rnerito non e propriamente nel dare il molto, ma
nel dare di buon cuore quello cbe si puo, giusta le divine parole :

Usa misericordia, secondo la tua possibilita ; quoinodo potueris, ita

esto iint'i-irrtrs
l

: e: Da all'Altissimo a proporzione di cid che ti

ha dato
;
da Altissimo secundum datum eius '

; parole di gran con-

forto pei piccoli e pei meschini, pe' quali il volere soverchia il potere.

VIII.

Termineremo, pregando i giornali cattolici a promuovere la col-

letta di quest'Obolo, e ringraziando in particolar guisa quelli che lo

radunano e ce lo mandano, affinche si unisca alle offerte, le quali

ci sono direttamente inviate. Di ciascuna di queste noi teniamo esat-

tissima nota, come la teniamo di tutti quanti i sussidii che spediamo :

ed ogni anno avremmo potato e potremmo renderne pubblico il conto,

se ragioni di delicatissima natura non ci avessero persuaso di ren-

derlo unicamente a Chi basta per tutti che sia reso. Ma con gran

gelosia si custodiscono gli annuali registri, formanti un libra d'oro,

che crediamo abbia il suo riscontro nel Cuore stesso del Dio di ca-

rita, il quale dentro ne porta inscritti i nomi, da rivelarsi poi nel

giorno delle giustizie.

Dai suddetti giornali e dai zelanti loro direttori ci ripromettiamo
il medesimo favore e concorso, per 1'anno che viene

; e segnatamente
confidiamo che ci vorranno dar mano a mettere insieme una strenna

speciale, per questo venticinquesimo anniversario dell'istituzione del-

1'Opera dell'Obolo, oltre quelle delle sante feste del Natale e della

Pasqua, gratissime ai Monasteri, i quali aspettano d'essere dai buoni

cristiani consolati, per 1'amore di Gesu bambino nel presepio, e ri-

sorto dai sepolcro.

1 Ton. IV, 8.

* Eccl. XXXV, 12.
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i.

UN SECOLO DELLA CHIESA DI FRANCIA *.

Lo splendido volume che abbiamo dinanzi agli occhi si fa leg-

gere e studiare assai volentieri: leggere volentieri per 1'ampiezza

del sesto, per la bonta della carta e del caratteri, e per le molte e

bellissime illustrazioni che 1'adornano e ti fanno passar davanti Tun

dopo 1'altro i pifr cospicui personaggi dell'epoca, da Pio YII fino al

generate De Sonis
; leggere e studiar volentieri per 1' importanza

del soggetto, il quale e la nobilissima Chiesa di Francia considerata

nell'ultiino secolo, si gravido di vicende prospere e sinistre
;
Chiesa

nobilissima, le cui avventure si ripercuotono spesso anche nell' Italia

nostra, e, se non altro, vi destano sempre un vivo interesse.

II ch. storico dunque del Cardinale Pie, del Cardinale Lavigerie

e d'altri illustri personaggi in questo magnifico volume ha inteso di

offrirci come in un quadro la Francia e la Chiesa negli ultimi cento

anni della lor vita congiunta o parallela, e dimostrarci che, se il

male ha fatto 1'opera sua e quanta ! la sua ha fatto anche il bene

e non iscarsa.

*
* *

II volume s'apre mostrando in iscena le due grandi figure che

illustrarono gl'inizii del secolo, Pio VII e Napoleone ;
e li fa ve -

dere prima operanti insieme al bene della Chiesa per mezzo del

Concordato, poi in dissidio fra loro per le ingiuste pretensioni del-

1'uno e le magnanime resistenze dell'altro, coronate finalmente di

trionfale successo. Quindi compariscono Leone XII, martello delle

societa segrete; Luigi XVIII, re dei liberal!
;
Carlo X, riparatore

impotente; la cospirazione dei re contro il papato; Gregorio XVI

1 BAUNAKD Mgr. llecteur de I'Univenitl catholique de Lille. Un sitcle

de VEglisede France. 1800-1900. Paris, Poimielgue, 1901. 4 di pp. 514.
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e la sua lotta contro 1'autocrazia moscovita e la democrazia co-

emopolita.

II secondo capitolo 6 dato alia Chiesa gallicana, ossia contempla

quel periodo che va dal Concordato al 1830, quel periodo nel quale

1'Episcopato francese porta una doppia catena; quella del jrallica-

nismo di Luigi XIV, e quella del cesarisrao di Napoleone I. Ma in

mezzo a questo servum peats si vedono levarsi alto due nobili teste,

quella dell'abate Emery, superiore generale di S. Sulpizio, e quella

di M. r
d'Aviau, arcivescovo di Bordeaux

;
e si sente la voce d'un

laico, il conte de Maistre, che col suo libro Del Papa stende come

il protocollo d'una nuova e necessaria alleanza fra Roma e la Francia.

E intanto sorgeva il giovine clero, sempre piu abborrente d'in-

dossare la vecchia spoglia del gallicanismo ;
e tirando nella sua or-

bita un nucleo di giovani laici di bell'ingegno, venn* presto a for-

mare il partito cattolico della litterta, in cui scintillano i nomi dei

Lamennais, dei Montalembert, dei Lacordaire, e primeggia il gior-

nale I'Avvenire, con le diverse sue fasi di verita e d'errori, di glorie

e d'umiliazioni, che poi misero capo alia pontificia condanna, se-

guita da sommissioni e da rivolte.

Ma il lettore certamente non si aspetta da noi che percorriamo
on lui tutto questo grosso volume: diremo solo in generale che la

Chiesa di Francia vi S oonsiderata sotto tutti gli aspetti : la dot-

trina e 1'eloquenza, 1' insegnamento cristiano, Tordine sacerdotale e

il religioso, 1'episcopato nei diversi tempi, il S. Cuore, 1'Eucaristia,

1' Immacolata, il culto e 1'arte cristiana, la carita, gli studii divini

e gli umani, il pulpito e la stampa, le missioni francesi, gli uo-

mini santi, e in modo particolare le relazioni coi due grandi Pon-

tefici Pio IX e Leone XIII, ogni cesa qui e studiata con diligenza.

E all'ampiezza e profondita della materia presa a trattare ri-

sponde la dignita della forma nella quale 6 esposta, sempre nobile

e chiara, talvolta viva e imaginosa, non di rado calda di sentimenti

elevati, e soprattutto poi informata a tale imparzialita di giudizio,

che la qualita di francese non fa mai dimenticare all'autore il suo

uffizio di storico, ne gli copre d'un velo le miserie della sua patria.

Basterebbero a provarlo i due capitoli intitolati Antwristianesimo e

Anticlericalismo; il primo dei quali narra il dilagare della irreli-

gione sotto il secondo impero; il secondo espone la guerra dichia-

rata alia Chiesa sotto la terza repubblica; guerra che disgraziata-

mente dura tuttavia, guerra che fu c 1'opera principale di questa

Repubblica, per non dire Tunica. lo vo cercando se ella abbia

avuto un'altra politica generale e originale oltre questa, ma non la
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trovo
;
e di fatto i poster! diranno che ella non ha avuto altro signi-

ficato che questo, che non 6 stata voluta e non 6 realraente esistita.

fuor che per questo (p. 303).

II quale Anticlericalismo, ora dorainaute, non 6 poi che una con-

seguenza, e come un'applicazioue pratica dell'Anticristianesimo che

gia aveva invaso la Francia, portandovi, nell'ordine speculativo la.

cosl detta filosofia positiva, e nell'ordine pratico la morale indipen-

dente, ciod senza Dio, donde poi la pubblica depravazione. Di quests

FAutore non teme d'offrire un quadro ben fosco tolto dalle stati-

stiche
;
e noi crediamo utile di riprodurlo qui in compendio, anche

perchd pud giovare ad uno studio comparative con quello che sta

accadendo nella nostra Italia, introdottovi dalla stessa infausta sorgento.

Le nascite illegittime, nel 1801, erano nella proporzione di 42,702

sopra 918,073 nascite. Nel 1879 erano invece di 66,969 su 956,929-

nascite. Nel 1892 poi erano di 71,086 sopra 855,847. Dunque dal

principio del secolo in qua la proporzione delle nascite illegittime

si 6 quasi raddoppiata.

Altra conseguenza della immoralita, il ribasso delle nascite, donde

la progress!va diminuzione di popolo in Francia. La statistica del-

1'anno 1894 da 19,284 nascite di meno che nel 1893. Ed e cosl

ogni anno. Dove andremo noi di questo passo, esclama qui gemendo-

1'Autore, rispetto alle altre nazioni, alia Germania particolarmentev

che nel suo censimento del 2 dicembre 1895, porta la sua popo-

lazione a 52,279,901 abitanti, con un aumento di 2,851,421 sul

censimento dell'anno 1890 ? Che diverremo noi, la popolazione del

quali al 6 gennaio 1896, conta soltanto 38,517,975 abitanti, e che

nello stesso periodo di cinque anni non abbiamo guadagnato che

175,027 abitanti, cioe meno che la piccola Baviera sola nello stessa

periodo di tempo?
Terza conseguenza della irreligione e della immoralita quei 6,419

divorzii che si contano nel 1894, con un aumento di 225 sull'anno

precedente; quei l,50ldivorzii nella sola citta di Parigi;' quelle

2,469 domande di divorzio presentate ai tribunal! della Senna nel 1892.

Ma dove andiamo ? E questo d il bel regalo che ora si sta pre-

parando anche all' Italia.

Con 1' immoralita ecco 1'abbrutimento, 1'osteria, la bettola, la

taverna. Nel 1880 ce n'erano 360,000 ; oggi se ne contano 440,000
liberamente aperte] giorno e notte. L' alcoolismo d il flagello della

Francia. Si consuma d'alcool ogni anno 1,170,000 ettolitri
;
e pero il

popolo francese ha la gloria d'essere proporzionalmente il popolo

piu alcooli^zato del mondu. Di che molti impazziscono. Nella sola.
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citta di I'.iriiri. nel 1886, i casi di pazzia alcoolica furono 644,

e due anni dopo, la cifru era salita a 839, con un aumento di circa

il 20 per 100.

Quanto ai suicidii, la sola Parigi nel solo 1889 ne conto 891;
in tutta poi la Krancia dal 1838 al 1890 il suicidio si e moltipli-

cato nel la proporzione del 162 per 100. La dottrina della dispe-

razione ha portato il suo frutto.

dopo 1'animale immondo ecco la bestia feroce. In un mozzo

secolo la delinquenza 6 aumentata del 133 per 100. La stati-

stica, che nel 1839 contava 237 delinquent! ogni 100,000 abi-

tanti, nel 1888 ne conta 551, stando al libro del Joly : // Delitto.

Se non fosse il benefizio si largamente accordato delle circostanze

attenuanti, se non fosse 1' indulgenza sempre crescente dei giurati,

ta cifra dei condannati a morte sorpasserebbe ogni anno i duemila.

basta, ci pare, per un saggio dei frutti portati alia Francia dal-

1' Anticristiamsimo. Faccia ora, chi vuole, un paragone coll'Italia.

A noi premeva principalmente di far conoscere gli effetti della

irreligione e di mostrare altresl la grande imparzialita dell'Autore,

il quale, pur amando ardentemente la patria sua, se ne mette in

rilievo i pregi, non ne nasconde le piaghe.

*
*

E un'altra splendida prova di questa sua equanimita 6 il giu-

<Hzio generale ch'egli da del secolo da lui studiato.

E innanzi tutto gli rende giustizia riconoscendo il molto cammino

che ha fatto nella via del progresso materiale : scienze naturali,

fisiche, meccaniche, industriali, 'con le relative invenzioni e sco-

perte, e tutte le conseguenti comodita della vita, ogni cosa insomma ha

progredito e ben molto. Sotto questo rispetto, fu realmente un gran

secolo.

Ma nell' ordine morale che ha egli fatto, particolarmente in

Francia? Dopochfc I'esperienza ebbe insegnato che la scure del car-

nefice non prteva nulla contro la Chiesa, si credd piu utile il cam-

biar tattica, cioe ritirarsi da lei e abbandonarla a se stessa, sot-

traendole tutto cid che fin allora aveva forraato il suo credito, la sua

potenza, la sua ricchezza, la sua vita, sottraendole insomma tutta

1'aria del secolo, affinche respirasse nel vuoto. Cosl fecero 1' uno

dopo 1'altro tutti i poteri politici, di guisa che finalmente le fu tolta

ogni cosa per passarla allo Stato : le sue chiese, le sue canoniche,

i suoi tribunali, le sue immunita, le sue tombe stesse : soprattutto
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poi le fu tolta la sua liberta, per non lasciarle altro che la vita

nuda nuda, a tin di vedere che cosa avrebbe potato fare da se.

Ebbene, la Chiesa accetto la sfida, e allora apparve un feno-

meno degno d'essere notato piu che non sia. In questi cento anni

la societa civile ha avuto in mano tutto, non le e mancato che Dio
T

ed e riascita al fallimento morale. La societa spirituale in questi

medesimi cento anni si 6 veduto rapire ogni cosa, non le 6 rimasto

che Dio; eppure che vigore, che opere, che rigoglio di vita!

Questo secolo doveva cssere per la Francia il secolo della iinione

e della pace fra i cittadini. E invece cent'anni dopo la proclama-

zione dell'era della liberta, abbiamo una classe d'oppressori e una

classe d'oppressi: cent'anni dopo la proclamazione dell'eguaglianzar

vediamo messa fuori della legge la parte piu sana della societa :

cent'anni dopo la proclamazione della fratellanza, ecco da per tutto

lotte di classe contro classe, scioperi rovinosi, sommosse sanguinose,

due guerre civili, e tutta 1' Europa trasformata in un immense campo
trinccrato.

Ma in una sfera piu alta si d veduto ben altro. Intanto che la

Francia ad ogni scossa politica demoliva le sue costituzioni. la Chiesa

rinforzava la propria; e noi abbiamo mirato farsi quella presente con-

centrazione delle cose cattoliche intorno la Santa Sede, che rende

ormai la Chiesa universale invincibile ad ogni potenza awersa. La

Francia soccombe sotto la divisione dei partiti tenuti per irreduci-

bili
;
e in mezzo al disgregameuto della citta terrestre, abbiamo ve-

duto formarsi, nella citta di Dio, una tale unificazione che oggi sfida

ogni tentative di scisma, e riduce ogni intelligenza cattolica sotto

1'obbedienza del Papa come sotto quella di Cristo.

In secondo luogo questo secolo doveva essere il secolo della pace

internazionale; e bisogna ben convenire che la Chiesa da parte sua

ha fatto di tutto per procurarla. Testimonii Pio VII che ricusa a

Napoleone di dichiarar guerra agl'Inglesi e di chiuder loro i suoi

porti; Pio IX che interviene presso la Germania in favore della

Francia soccombente; Leone XIII che lavora alia pace universale.

Ma la citta del mondo che cosa ha fatto ? Si sanno i milioni d'uo-

mini fatti uccidere dal primo Napoleone. La guerra di Crimea ha in-

ghiottito 95,000 uomini; quella d'ltalia 45,000; le spedizioni del Mes-

sico e della Cocincina, 65,000 francesi. La guerra del 1870 ha fatto,

tra francesi e tedeschi, 600,000 vittime. Nel 1892 si denunziava

nel Tonchino la perdita di 50,000 francesi. E se alle perdite fran-

cesi si uniscono quelle delle altre nazioni nelle guerre di questo

secolo, si salira ad una cifra raccapricciante.
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E le spese? II bilancio della guerra, per la Francia, nel 1898

era di fnuvlii :w.!i)7,987. Per 1'Europa gli eson-iti .-iKtano insierae

franchi 3,218,000,000, piu 1,287,000,000 per le armate. E questo

in tempo di pace. Che sarebbe in guerra, sotto 1'odierno sisteraa di

tutta la nazione armata?

In terzo luogo questo secolo doveva esser quello dell'espansione

della Francia, per mezzo del suo spirito e de' suoi costumi, dentro

e fuori d'Europa. Cosl cantava Lamartine e tanti altri. Ma le idee

e i costumi che hanno portato nel rnondo la nostra letteratura (sclama

tristamente 1'Autore), quali sono stati, gran Dio ! Noi avevamo altresl

ie nostre armi; ma che ne abbiamo noi fatto? Abbiamo con esse

lavorato all'opera nefasta delle grandi nazionalita. Abbiamo lasciato

fare a canto a noi certe unita che dovevano formare coalizioni contro

noi. In Oriente si rainaccia oggi di levarci quel protettorato e queUa

supremazla, che ci aveva assicurato la tradizione dei secoli e il ri-

spetto del nostro nome.

Che resta dunque alia Francia? La sua Chiesa. Le resta 1'onore

d'essersi fatta in questo secolo la grande missionaria dei mondo,
cattolicizzando 1'America, affrancando e incivilendo 1'Africa, evan-

gelizzando 1' Australia e le isole dell'Oceania, infiltrandosi con le sue

scuole nelle grandi penisole dell' India, e col sangue de' suoi martiri

irrigando da per tutto una semenza di cristiani. Che se ancora ella

fa onorare il nome francese, se questo nome da per tutto significa

ancora disinteresse, generosita, nobilta, a chi lo deve principalmente

la Francia se non alia sua Chiesa?

Finalmente questo secolo doveva essere la fine della supersti-

zione. E fu difatti il secolo della grande secolarizzazione e laiciz-

zazione : hanno cacciato via la Ghiesa dalla scuola, dall'esercito, dal-

1'ospedale, dal tribunale, da ogni luogo. Fu il secolo della grande

emancipazione : emancipazione del pensiero e della scienza, ernan-

cipazione della morale, emancipazione della donna, della stampa,

del teatro, delle arti. Ma fu anche il secolo della graode deprava-

zione del fanciullo, della donna, della stampa, dei piccoli e dei

grandi, dei povuri e dei ricchi, del popolo e de' suoi capi. Ma fu

anche il secolo delle grandi aberrazioni della ragione, che di nega-

zione in neg<izione 6 giunta fino ailo scettioismo, che e la notte

dell' inlelligenza, uu sonno di morte.

E in questo mezzo che ha fatto la Chiesa di Francm? A hto

delle scuole senza Dio ella non ha mai come ora innalzato e mantenuto

a sue spese tante scuole di Dio, nd tanti fanciulli mai ha raccolti

sotto le sue ali. Ella ha fondato centinaia di collegi cristiani, di
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pensionati cristiani, e ha osato perfino di fondare universita. Ella,

non ha mai fabbricato tante chiese, tante cappelle e monasteri, n&
eretti tanti altari

;
non ha mai aperto tanti rifugi per tutte le mi-

serie moral! e fisiche d'una soeieta ammalata; non ha mai suscitato

tante vocazioni sacerdotali e religiose quante ora in mezzo a un paese

che le contrasta con ogni sorta di persecuzioni, di vessazioni, di sedu-

zioni. Pinalmente ella ha ben di rado generato piu santi e sante

che in questo tempo e in questo mondo di depravazione. E cosl.

dirimpetto alle corruzioni della citta della terra, ella ha fatto ger-

mogliare il fiore di tutte le virtu nella citta di Dio.

Di qui scende spontanea la conclusione: gli uomini purtroppo-

non han fatto in questo secolo il loro dovere, ma la Chiesa ha fatta

il proprio. Ah ! se le due societa fossero andate d'accordo, che se-

colo sarebbe stato il iiostro!

Che se, per finire di ben giudicarlo, e opportune metterlo a,

confronto con altri, dovremo noi dirlo molto peggiore, rispetto alia.

Chiesa, dei secoli anteriori? Peggiore del secolo precedente, il se-

colo di Voltaire, che finisce con Marat ? Peggiore del secolo XVII,.

che ha certamente le sue grandezze, ma nel quale il giansenismo-

e il gallicanismo hanno condotto la Chiesa di Francia a due dita

dalla sua perdita? Peggiore del secolo XVI col protestantismo, COD

le guerre di religione, e il regno infetto dei Valois ? Peggiore del

secolo XV con il caos del grande scisma d'occidente? Peggiore del

secolo XIV con gli orrori e le calamita della guerra dei cento anni ?

In quale secolo avremmo noi voluto vivere piuttosto che nel nostro ?

Se il male presente ci sembra piu intollerabile d'ogni altro, cio-

accade perchd il male presente & quello che pesa sopra di noi.

*
* *

Qui forse il lettore sara curioso di sapere che cosa pensi 1'autore

intorno all'ora presente. Egli la vede di color fosco, per un doppio-

pericolo, 1'uno esterno e 1'altro interno.

II pericolo esterno 6 quel che viene alia Chiesa dall'anticleri-

cilismo, cioe da questa vera e accanita persecuzione, che combina

Tazione dello Stato con quella delle societa secrete per istremare a.

poco a poco la Chiesa prima di sopprimerla, secondo un disegno pre-

stabilito, indebolendola, incatenandola, ovvero addomesticandola, per

quanto 6 possibile, ne' suoi principal! personaggi ; togliendole Tun

dopo 1'altro i suoi diritti, i suoi averi, al tempo stesso che le anime ;

e lavorando a distruggere, con la soppressione degli Ordini religiosi >
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rirremovihilo haluardo, 1'indipendenza e solidittk del quale si oppon-

gono a qualsivoglia attentato del poter secolare, so mai pretendesse

sostituirsi a lei con un colpo di mano. Che sarebbe della Chiesa di

Francia quel giorno in cui, dopo questa proscrizione delle Congre-

gazioni, il governo ateo non avesse piu dinanzi a se che un clero,

cui egli oltraggiosamente considera come un corpo d'impiegati no-

minati o accettati da lui, retribuiti da lui, e quindi suoi umilis-

simi servitori ?

E al pericolo esterno se ne aggiunge un interno. L'autore vede

un pericolo per 1'antwa fede nell'audacia di una certa recente scuola

d' interpretazione biblica ed evangelica; e un pericolo per la ge-

rarchia in quella specie di parlamentarismo ecclesiastico, di cui le

strane adunanze ban cominciato a far parlare di sd, e in quella

democrazia male intesa che sembra fare irruzione nel santuario. Ma

soprattutto lo spaventa il pericolo che viene dalla snervatezza del

carattere in molti fedeli, dalla stanchezza della lotta, dall'assuefa-

zione alTerrore, al male, all' ingiustizia, e finalmente dalla dimi-

nuzione del sentimento religioso.

Non si creda pero ch'egli sia un pessimista, in preda ad una scon-

fortante tristezza. Non gia : e quando piega lo sguardo sulle grand!

riprese che la Chiesa di Francia si chiude in seno, sulla carita,

sull'apostolato, sulle missioni, sul martirio, sull'imitu romana, sulla

preghiera del chiostro, sulla santita ed i santi; e, nell'ordine so-

prannaturale, su Gesu Cristo amato, sul suo Cuore adorato, sulla

sua gran Madre glorificata; allora egli sente rinascere la vita, la

speranza, la forza; allora gli sembra di veder collegate a pro della

Francia le forze della terra e del cielo; allora egli chiude il suo

bel libro coll' inno della speratiza.

noi chiudiamo la nostra rassegna pregando che i suoi voti

siano presto coronati di felice adernpimento ;
e questo 6 insieme

1'augurio che, unito ai nostri rallegramenti, noi presentiamo a questo

illustre e venerando Vegliardo, nel celebrare ch'ei sta facendo in

quest'anno le nozze d'oro del suo sacerdozio.

II.

FURORE ANTIQESUITICO.

Ci vion fatto leggere un articolo della Rassegna Nazionale di

Firenze, del 1 novembre 1901. E intitolato : Un nuovo libro sni

gesuiti, e comprende nove pagine di quel periodico cattolico libe-

rale. Leggendole, non abbiamo potuto a mono di correre alia sotto-
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scrizione, ansiosi di sapere chi mai potesse essere quel Tizio, che

aveva 1'abilita di rovesciare in cosl breve spazio tanto fiele quanto
sarebbe bastato per un grosso volume in foglio. Ma la nostra cu-

riosita e rimasta in asso dinanzi ad una doppia X. Una doppia X:
una doppia incognita. Sissignori ! Ebbe vergogna il messere di metter

sotto a quel po' po' di roba il suo bravo nome e cognome : segno

evidente che gli rimordeva la coscienza di aver fatto una cattiva

azione! Anzi un'azione pessima; perch& non vi e nulla di peggio

che pestare sotto i piedi con rabbia forsennata un qualsiasi, buono

o tristo, che incontri giacente per istrada, come lo sventurto del

Vangelo ignudo, coperto di ferite ed incapace di far comechessia

resistenza.

Or questa appunto 6 P impresa gloriosissima compiuta dall' XX
nella Rassegna fiorentina, quel periodico a modo, che si vanta di

insegnare gentilezza o carita cristiana a tre quarti almeno del mondo

incivilito. Mentre migliaia di gesuiti francesi devono uscire ango-
sciando dalle loro case, dove tanti anni pregarono e lavorarono,

abbandonare i loro ministeri di educatori di migliaia di cari gio-

vanetti e di direttori di anime, esulare dalla loro patria, ramingando
in terre straniere; 1'XX della caritatevolissima e gentilissima Ras-

segna fa in Italia quel che non fanno in Francia nemmeno i car-

nefici di quelle vittime innocenti
; grida loro dietro : ben vi sta !

E se vi toccasse cento volte peggio, sarebbe ancor poco per quel

che meritate, ipocriti, superbi, millantatori di voi stessi, spregia-

tori di tutti, politicanti, retrogradi, pervertitori non educatori, ne-

mici del clero secolare, denigratori di grandi uoinini, persecutori

di santi !

Tutto questo e piu ancora ha 1'XX condensato in quelle poche

pagine; e quel che e meraviglioso, anzi stupefacente addirittura, a

proposito di un libro, in difesa dei gesuiti, da lui stesso dichiarato

innocuo, scritto da un gesuita francese, il P. Du Lac, che 1' XX
afferma di conoscere personalmente per un uomo strano, un po-

vero di spirito, il quale non ha fatto altro che copiare la Risposta

del P. Francesco Pellico al Gesuita Moderno del Giob>rti, adat-

tandola al luogo ed al tempo, ne altro, a detta del medesimo XX,
avrebbe potuto o saputo fare *. Ma qual sara dunque la causa del

subito e furioso accesso di parossismo atrabiliare antigesuitico di

questo raansueto XX nella mansuetissima Rassegna Nazionale di

Firenze? II libro del P. Du Lac no certamente, per la ragione an-

1 Jesuites par le R. P. Lie LAC, S. J., Vol. in 8 di pagg. XXXl-412.

Paris, Plon, 1901. L. 4.
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zidetta
;
ed anche perche (lo scrive I

1

XX) non 6 in fondo cbe

un'antologia di giudizii sui Gesuiti, e giudizi che dicono ben poco,

potendosi essi confutare con altri di puri valore, dati da persone
assennate meglio e piii di quelle citate dal Gesuita francese > . E
vero che di questa cosl fatua e futile antologia siamo gia arrivati

in pochi niesi alia ventesitna terza edizione della famosa Tipogra-
fia Plon di Parigi. Ma che fa ? L' XX se la ride, perche 6 sicuro

che il libro del P. Du Lac lascia il tempo che trova, non convin-

cendo nessuno, tranne qitelli che gid sono convinti, cioe * gesuiti

e i gesuitanti. Ma dunque, caro XX, si potrebbe sapere a che pro
tanti furori, i quali vi noceranno certo alia salute e vi faranno per-

dere presso le persone di senno quel credito, grande o piccolo, che

ancor possiate avere, se mai scoprissero sotto il velame dell'XX il

Tostro nome e cognome, la condizione vostra e la vostra professione ?

11 caso ci sembra singolare e degno di studio. Cioe, singolare

proprio no. E quel che accade sempre, ad esempio, in Ispagna, nelJe

corse dei tori : questi al primo comparire nel torneo dei panni rosai

de' corridoros, s' inalberano, si rizzano sulle zampe, torcono il collo

e danno giu, ruggendo e correndo all' impazzata, cornate terribili

da ogni parto. 11 medesimo accade ad un dipresso a certi nemici

dei gesuiti, pei quali basta sentirne il nome perche vadano in dclirii

di furore cieco ed imlomabile. Quel Jesuites, stampato in belli e

grandi caratteri elzevririani nel mezzo della copertina del libro del

P. Du Lac, dovette, secondo noi, fare all'XX della Rassegna 1'effetto

del panno rosso negli occhi dei tori. Da quel momento non vide

piu hime, e presa la penna si diede a cornare, come poteva, con

quella, contro quei poveri Jesuites, con niun altro pensiero fuorchd

quello evangelicissimo di schiantarne la riputazione dal cuore dei

buoni cristiani.

Ma, approdera, eel creda, a questo solo, di soddisfare gli arrab-

biati untigesuiti pan suoi. Quanto al rimanente dei cristiani piu o

meno buoni e fervorosi, gli daranno la baia, chiedendogli se pro-

prio a quosti lurai di luna non c'e altro da fare che cavar fuori

i vecchiumi smessi di venti e trent'anni fa. Pare impossible che

a Firenze si stia ancora tanto addietro, n& siansi col& accorti che

prendorsela a quella maniera coi gesuiti, proprio in quanto gesuiti,
ora non 6 piu di moda

; giacche pei massoni ed i miscredenti, caso

mai, son gesuiti tutti i preti e i frati e i religiosi, anzi tutti i cat-

tolici, e percio coloro si dichiarano non piu antigesuiti, ma anticle-

ricali
;
e quanto ai credenti, come dimostrammo nel nostro articolo

del 26 andato novembre sul percht si avversino i Gesuiti, o son
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melensi, i quali ripetono pappagallescamente quel che odon dire

senza riflettervi piu che tanto, o non odiano i Gesuiti n& li vitu-

perano, pur quando loro sono poco o punto simpatici. L'odio anti-

gesuitico riflesso e pervicace, le sfuriate biliose alia maniera antica

contro il gesuita, come gesuita, ciod appartenente all'Ordine fondato da

S. Ignazio di Loyola, ormai, in Italia almeno, bisogna andarle a cercare

a Firenze nelle colonne della Nazione e nelle pagine della Ras-

segna Nazionale, dove si scrive ancora dei gesuiti come oltre cento

anni fa, ai tempi di Scipione Ricci e del Conciliabolo di Pistoia.

Ne siam punto tentati per questo di dar ragione al Carducci, to-

scano, il quale diceva i fiorentini piu cinesi di tutti i cinesi d'Italia.

Quella era certamente offesa immeritata dai fiorentini, popolo colto

e svegliato quant'altro mai; ma a quei signori che costituiscono il

circolo del giornale la Naxione e della Rassegna Nazionale, lo sde-

gnoso motto carducciano quadra a capello. Intorno a quel circolo si

rizza tutta una muraglia della Cina, che impedisce al giansenismo
ed al leopoldismo, cola dentro annidati, ogni commercio col di fuori

;

ond'6 poi che in certi temi massimamente, come a dire le rela-

zioni della Chiesa collo Stato o 1'autorita del Papa e in particolare

questo argomento dei gesuiti, la gente della Na&ione e della Ras-

segna Nazionale fa la figura di pezzi da museo, un vero anacronismo

nel principio del secolo XX.
Non c' indugeremo dunque a confutare partitamente le asserzioni

contenute nelle nove pagine dell'anonimo, che sono rifrittura di cose

rancide e cento volte dimostrate insussistenti, e furono da noi an-

che recentemente, nel citato articolo del 16 novembre, quasi tutte

ribattute, rispondendo ad un altro articolo della stessa Rassegiia

Na%ionale. II signer XX lesse, o piuttosto corse il bellissimo vo-

lume del P. Du Lac cogli occhiali d'un solitario di Porto Reale o

di un teologo delle Corti borboniche del secolo XVIII, e ne riferi

al pubblico colla buona fede d'un Arnauld o d'un Pascal. 'Quindi

ci rappresentft il venerando P. Du Lac in veste di vanaglorioso, che

parli sempre di s6; laddove fa quasi sempre parlare gli altri e di

preferenza gli avversarii dei gesuiti, un Sainte-Beuve
;
ad esempio,

e Voltaire e Napoleone I pei tempi andati, un Jules Ferry ed un

Cousin pei piu vicini a noi, e persino i protestanti, quali gli sto-

rici Ranke e Schb'll. Di se parla solo nella prefazione e in qualche

altra pagina, per necessita, quasi a mostrare le sue oredenziali ed

acquistarsi fede, stante la lunga sua esperienza e la parte vivissima

presa alle vicende della Compagnia che difende. Egli ha capitoli

magnifici riguardanti la storia dei gesuiti, onde esce limpida la ca-
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gione vera dell'odio cui furono fatti oggetto, senza che vi sia bi-

sogno di andar con XX a mendicarne studiosamente e calunnio-

samente altre, noil a politica, nell'educazione, nell'albagia gesuitica,

o nelle formole medioovali della loro metafisica, o nel Breve di sop-

pressione di Clemente XIY e infine nei Monita Secreta *. Tutte

ricerche per lo meno inutili, sapendosi da tutti, e specialmente dai

loro nemici. che i gesuiti sono odiati perchd contrastano a tutto

potere il regno del diavolo sulla terra, conforme alia meditazione

di due steiidardi, che si trova negli Eaercizii spirituali dettati dal

loro Santo Fondatore. Che se 1'XX avesse d'uopo intorno a cid

di qualche spiegazione, ci favorisca e gliela daremo per bene.

I due lunghi Capitoli, che il P. Du Lac dediea ai metodi istruttivi

d educativi della Compagnia (da pag. 227 a 336), sono una bel-

lezza, una squisitezza vera, per lucidita, precisione, acurae di ana-

lisi non pur speculativa, ma pratica, confortata da fatti e cifre ine-

Juttabili ed illeggiadrita da piacevolissirae avventure anche personal!

dell'ottimo Padre nella lunga sua carriera di collegio, come scolaro,

maestro e rettore. L'anonimo della Rassegna Nazionale pretende
bensl di renderne conto, ma non li lesse; perchd sarebbe altrimenti

inescusabile il disprezzo che ne mostra, scrivendo che la ratio stu-

diorum dei gesuiti c e un enigma per tutti; o meglio 6 la ratio

dell' interesse, del tomaconto a danno della scienx-a. Leggano i ge-

nitori cristiani quelle pagine, insieme col racconto che vi fa 1'enci-

clopedista Marmontel degli anni suoi giovanili, passati alia scuola dei

gesuiti a Mauriac, e in particolare colle lettere inedite del Lamartine

allievo a Belley dei Padri della Fede, i quali erano stati gesuiti prima
della soppressione e tornarono ad esserlo dopo la restituzione della

Compagnia nel 1814 2
. Vedranno i genitori quanto benefica per la

mente e pel cuore sia 1'educazione gesuitica, nonostante la con-

traria affermazione del nostro anonimo, il quale vorrebbe provare

che i gesuiti son cattivi educatori, percho nel secolo XVIII i col-

legi dei gesuiti non valsero ad impedire la rivoluzione e nel XIX
a scuoter Tinerzia dei cattolici. Ma come pud egli cancellare la

pagina, nella quale il Du Lac reca la lista lunghissima dei piu

grandi nomi d' Europa, che furono allievi dei gesuiti e ne suc-

chiarono lo spirito ?

1 Che qaeato e un libello apocrifo dimostrb ancbe recentemente, con

m )lta erudizione, Eugenio Carloy nel Sole di Palermo.
*
Queste lettere preziosissime e riboccanti di sublime poesia cristiana

aoiio nell'Appendice del volume Jfauites.

Seric XVIII, vol IV, fcuc. 1235. 38 29 novembre 1901.
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La malafede dell'anonimo e dunque non meno evidente del suo

cieco furore antigesuitico. Questo e quella gli fanno storpiare a

sensi non mai intesi dal P. Du Lac frasi innocentissime. Cosl

1'egregio Padre sembra sentenziare con superbissimo cipiglio, che

i gesuiti non hanno alcun difetto, laddove egli non accenna a cid

se non come ad un motto spiritoso, col quale si sentt tentato di

rispondere a quelli che chiedevano per qaal gran vizio intrinseco

i gesuiti son tanto odiati. Una bella differenza, non c'd che dire!

E cosl si mette in bocca all'ottimo Padre, come una rampogna in-

solente da lui stesso lanciata alia Santa Sede ed al Papa, 1'ingenua

domanda fattagli da giovanetti suoi scolari: perche il Papato non

vi ha difesi voi gesuiti fino alFultimo ? Eppure sopra un cosl bieco

scambio 1'XX osa innalzare tutta una confutazione secondo lui

trionfale dei gesuiti e notantemente degli scrittori della Civilta Cat-

tolic.a, che osarono, colle dottrine dogmatiche alia mano, dimostrare

ai rosminiani Fobbligo di coscienza di sottomettersi al Decreto Post

Obitum di Leone XIII, in condanna delle teorie del roveretano.

Qui d tutta la chiave dell'enigma: la condanna del Rosmini

attribuita alle mene gesuitiche, ecco quel che accende di tanto fu-

rore antigesuitico gli spiriti dell'anonimo e di altri suoi pari, in

Italia; e il venerando P. Du Lac, in Francia, ne ha fatto questa

volta la spesa. Ma non se ne dia pensiero. L' XX, che cosi lo vi-

tupera, dice di conoscerlo : ma anche noi lo conosciamo, ma migliaia

di persone rispettabili lo conoscono, massime in Francia, e lo ye-

nerano pel suo cavalleresco carattere, per 1'animo suo nobilissimo,

per le insigni opere sue cristiane e patriottiche, e migliaia di cuori

di padri e di madri battono di pura riconoscenza per lui. Da vero

figlio della Compagnia egli sa che il preinio delle nostre lotte sulla

terra noi dobbiamo attenderlo soltanto in cielo da Dio : Ut certantes

in terris coronari mereamur in coelis.
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BATTAOLIA ELISEO. Picooli santi. FirenM, tip. ed. S. Giu-

seppe, 1901, 16* di pag. 233. L. 1,25.

mana, Sant'Agneie... Santa Bmeren-

ziana, San Venanzio, \& Beata Imelda

Lambertini, San Domenichino de Val,

immolato dagli Ebrei... SODO veri

gioielli di piocole monografle di Ban-

tint; deacritte con ammirabile can-

dore di forme, ed insieme con iatorica

eaattezza.

Grazio8i88lmolibriccino,deitinato

a leggerlo i fanciulli crletiani uelle

noBtre Bouole. Presenta in breve la

deacrizione della itrage degli inno-

ctnti, dall'autore intitolata: I1 primo
flore del marti ri : poi la vita e il mar-

tirio deU'accolito delle catacombe,

San Tarcitio; dell'eroe Frigio, San

Bdrulo; della giovinetta patrizia ro-

BIBLIOTHECA SANCTORUM PATRUM Theologiae tironibua et

universe Clero accommodata Curante losepho Vizzini S. Theol. Pro-

fessore. Series Prima. PATRES APOSTOLICI. Vol. I. Doctrina dnodecim

Apostolorum. Epistola I. S. Clementis ad Corinthios. Romae, apud
Direct. Bibl. Ss. Patrum, via dei Crescenzi, 13, 8 di pag. 222.

Degna di molta lode e di par- ationUtoriche e critiche che lo riguar-

ticolarisaimaraccomandazione 6 1'Im-

presa alia quale si e accinto il ch. aa-

oerdoteGiuseppeVizzini, profeaaore di

teologia nel pont. Seminario Romano,
di pubblicare cioe una Bibliotheca

Sanctorum Patrum ad uso del Clero.

I principali acrittl de' Padri, apecial-

mente quelli cbe aono piu necesaarii

allo studio della teologia e che de-

rono averai di continuo alia niano

durante gli anni dell'eiiucazione ec-

cleaiastioa, aaranno qui acoolti e de-

bitamente illuatrati. II teato dovra

eaaere acelto tra* migliori che la cri-

tica odierna riconoace ; ogni scritto

sara precedutoda prolegomeni, dove

brevemente si diluoideranno le que-

dano, e fornito di note dichiarative,

anch 'ease aobrie e solo quante sem-
brano necesaarie aH'intelliprenia del

paaao od al ravvisarn^ 1' importanza

per la dottrina teologica. Copioai in-

dioi biblici, analitici e logici, chiude-

ranno i volumi.

In queato primo della Collezione

Bono pubblicati due scritti di traor-

dinaria importanza: la Doctrina duo-

decim Apostolorum e V Epistola i*

S. Clementis ad Corinthios, teato greco
e veraione latina di fronte. Avremo
oocaaione di parlarne piu in parti-

colare a auo luogo nella noatra raa-

aegna patriatica e diremo allora il

parere noatro aul valore acientifico

!%ota. I Mbrl e f\\ opeoll, aninnzlatl nella Bibljoerrafla ( melle Ftiviat*

Stampa) dflU Clrilti Cattollea ,
BOD pat I'ABmiilitrazlane asiiaere In BCMBM

uaten I'lnrarieo 41 prvrrederli, M!T* eke i dettl librl sieio lndlr*tl romp rmdlbUI
MM* U ttecu AniMlniHtrulanf. Cl* T| Meke per gll annnnzi delle epere perrenit* alia

DlretitM 41 quflle Indlrate !! Copartina o>l 9erl41e*.
L'AMMIN ISTKAZIONK



596 BIBLIOGRAFIA

degli studii offerti. Qui ci basti far

conoacere 1'opera in genere che si

presenta, condotta con assai lodevole

diligenza, bene acconcia ai bisogni

del clero nostro, e stampata in edi-

zione veramente elegante per bonta

di tipi e comodita di sesto. Anche 11

prezzo di L. 2.50 al volume per gli

associati alia Biblioteca (L. 3 per gli

altri) deve dirsi moderatisaimo. chi

pensi la grave carezza di simili opere

pubblicate, p. e., in Germania. Solo

ci sembra troppo la promessa di met-

tere in luce ogni anno bene otto vo-

sarebbero piu che sufficient]', salvo

il caao cbe il testo non ricbiedesse

speciale studio nei prolegomeni e

nelle note.

Preghiamo gli Eccrai Vescovi ed

il clero d'ltalia a fare buon viso alia

nuova pnbblicazione, incoraggiando
ed appoggiando lo zelo del ch. pro-

f6880re Vizzini e dei suoi collabora-

tor!, tutti giovani ecclegiastici, desi-

derosi di giovare alia cultura del

clero, non con le interminabili nenie,

ma col fatto del lavoro serio e pro-

flcuo.

lumi di questo genere ; tre o quattro

CAGNACCI CARLO, prof. Le Istorie Florentine di Nicold Machia-

velli, adattate ad uso delle scuole con note filologiche. Livorno,

Raffaello Giusti, editore, 1901, 16 di pag. 367. L. 2.

II P. Cagnacci e un letterato nezza di criterio ed insieme con li-

esperto, il quale ha gia fatto altre

prove della sua valentia e letteraria

e storica. Le note che accompagnano
il testo di queste Storie Florentine

sono giudiziose, fatte con giusta fl-

berta grande. La maggior parte di

esse versa intorno all'uso, al valore,

all'eleganza delle parole e dei period i;

qua e cola danno eziandio alcune no-

tizie storJche o biograflche.

Vita del B. Giovanni da Triora Frate Minore. Livorno, tip. Giusti,

1901, 8 di pp. 64. Cent. 80.

Tra i martiri della Cina, il cui

culto solenne di beatiflcazione fu pro-

clamato da Leone XIII nelle feste di

maggio dell'anno giubilare 1900, fi-

gnra Giovanni Lantrua, martirizzato

nella Cina a' 7 febbraio del 1816, in

eta di 55 anni ell mesi. Era nativo

di Triora, paesello non molto lontano

da Taggia ; ed aveva passato gli anni

dell'adolescenza, studiando in Porto

Maurizio, dove la memoria ancor fre-

8ca di S. Lionardo lo invitava a se-

1'Ordine de' Frati minori in Roma,

dopo gli studii e le solite prove, chiese

ed ottenne le missioni della Cina, dove

Iavor6 nell' apostolato per quindici

anni, e raccolse la palma de 1

martiri.

II ch. P. Cagnacci in quest'opu-

scolo ne tratteggia la vita con amor*

di compaesano, con arte rara di spe-

rimentato maestro di letteratura, e

con tal brio e ricchezza di pensieri

e d'immagini, che la lettura ne riesce

quanto utile altrettanto gioconda.

guirne le orme. Entrato quindi nel-

CAPRA LUIGI, dott. Principii di scienza morale e di Economia

politica, esposti per le Scuole Normali. Torino, Roma, ecc., Para-

via, 1901, 16 di pp. VI-319. L. 2,50.
E un lavoro condotto sui Pro- dei professori e vantaggio degli stu-

grammi delle Scuole governative, denti, che bramano una esposizione
ma alquanto piu ampio, a commodo sugosa delle succinte e anzi povere
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Indicazioni del proprammi. II cb. Au-

tore profflHR.-i gratitudine a varii ce-

lebrati scrittorl di questa materia,

ma 11 fatto 6 cbe tali font! aono

aperte per tutti, e cbe pocbi sanno

attingervi. Ci6 & tanto vero che noi

veggiamo frequentemente libri dl

morale per la gioveritu, i quali me-

riterebbero il bando dalle scuole. II

noatro moralista invece, gia obiaro

per altri egregi lavori, non crea

certo le verita della Morale e della

Kconomia policica, ma le sceprlie, le

ordina, le presenta COD chiarezza e

con vero amore, e forma un libro

ecolastico, per ogni riguardo eccel-

lente. Cl pare sopra tutti lodevole

il libro primo sulla Etsenza della

moralitd, esatto nelle formole, senza

ricorrere al linguaggio dell'alta scuo-

la, e intelligibile a tutti e ricco di

applicazioni praticbe scelte felice-

mente. Un'oaservazione: in caso di

rintampa, la quale deaiderlamo, ci

parrebbe utile un po
1

di lima quanto
alia italianita di certe espressioni.

CARRARA BELLING S. I. prof, nel CollegioM. GK Vida in Cremona. -

La Selenografla antic* e moderna. Studio storico-scientifico. 2* edi-

zione migliorata ed accresciuta, con tre carte lunari. Favia, tipo-

grafta Fusi, 1901, 12 di pp. 202, L. 2.50. Per gli associati alia

< Rivista di Scienze > di Pavia, L. 1.50.

Di questo bel lavoro abbiamo gia stribuire in capitoli, con in fronte un

dato un cnno nel quaderno del 15 di-

cembre 1900 a p. 718. Ora ci torna

caro 1'aggiungere cbe ugaalmente ed

ancbe piu favorevole del nostro giu-

dizio fu quello della Scuola Cattolica

di Milano, quello del Monat Roten di

Baailea. e quelli della Provincia di

Cremona, deirOstervatore Cattolico di

Milano, della Verona Fedele e di altri

giornali o periodic). In questa seconda

edizione il cb. Autore ba giudicato

opportune il divide re 1'operetta in due

parti, denominando la prima Seleno-

grafia detcrittiva e la seconda Sele-

nografia fisica; e ciascuna parte di-

breve sommario delle materie ivi con-

tenute. Vi ha poi fatto alcune prege-
voli aggiunte, di cui le principals

eono quelle che riguardano un certo

progresso notevole nella fotografla

lunare, e le varie question! sulle ir.-

fluenze lunari. L'edizione per sesto,

caratteri e carta, unisce alia comodita

1'eleganza; ne il prexzo puodirsi pucto

elevato, chi rifletta principalmente al

costo delle tre carte lunari ond'e il-

lustrata. Giova credere adunque che

a questa edizione non sara fatta meno
lieta acooglienza di quella che si ebbe

la sua sorella maggiore.

CIMMINO ANTONIO. II beato Pietro Peccatore e Dante. Conferenza

tenuta in Arcadia il 14 aprile 1901, da A. Cimmino, Napoli, D'Auria,

1901, 8 di pag. 6.

Porgono argomento a queste pa*

ginedi critica dantcsca i celebri versi

del Paradito, XXI, 121-123.

In quel loco fu' io Pier Damiano
E Pietro Peccator fu nella casa
Di noatra Donna in sul lito Adriano.

Ogni mediocrisimo conoscitore

del Poema sacro non ignora che il

senso di questa terzina fu contrastato

aino dal tempo dei primi eepositori. II

rev. Cimmino, con quell'abbondsnza
di erudizione, cbe credette essergli

oonsentita dalla forma di conferenza

colla quale ritornd sull' argomento.
si achiera dalla parte di coloro che

tengono doversi leggere nel secondo
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verso fu in luogo dl fui, e con ci6 che per copia d'argomenti intrinseci

ammettono trattarsi di due persone, ed anche per estrinseca autorita ci

oioe di S. Pier Damiano e del Beato parve sempre piu d'ogni altro proba-

Pietro degli Onesti, soprannomato per bile.

antonomasia il Peccatore. E 1'opinione

CURE AMEDEE, Mgr. L'Oraison Dominicale. Ses rapports avec les

sept Dons du Saint-Esprit, les sept pSche's capitaux, les vertus

theologales et cardinales et les beatitudes. Instructions sur le

Pater . Tome troisi&me. Bar le-Duc, impr. de 1'oeuvre de Saint-

Paul, 1901, 16 di pp. 532.

Credevamo che con questo terzo di questo volume si aggira sulla

volume si compisse 1'opera, ma ci gloria del paradiso, e ne parla con

siamo ingannati. Non ce ne duole sodezza e con grazia tale, che sparge

per6, sia perch in generate si tratta nell'anima una ineffabile soavita. II

di un'opera che dalle persone pie si rimanente del volume tratta della

fa meritamente gustare, sia perche virtu della giustizia e del dono della

in particolare tutta la prima meta sapienza, fornendo giuste istruzioni.

DE LUCIA VINCENZO, prof. can. II sacco di Capua. Discorso letto

il 24 luglio 1901 a Capua. Cas&rta, stab, tipo-litografioo La Mi-

nerva, 1901, 8 di pag. 24.

II ch. Autore espone e commenta Valentino,liberogiadalla porporaflno

oratoriamente le cause e le stragi che dal 1498. In questo discorso comme-

precedettero ed accompagnarono la morativo 1'Autore da eaggio di molta

presa e il sacco di Capua, nel 1501, dottrina ed insieme di amore patrio

24 luglio, per opera de' Frances! ca- cristiano e di forbita rettorica.

pitanati dal d'Aubigny e dal famoso

FERRATA DOMENICO, Card. Discorso recitato da Sua E nza Revma

nella Chiesa della SS. Trinita de' PP. Agostiniani di Viterbo il

giorno 15 settembre 1901. Viterbo, tip. Monarchi, 8 di pp. 21.

Nel giorno sopra indicato com- trina e chiarezza tutta sua propria di

pivasi nella gentile citta di Viterbo elocuzione, dimostrava essere degna
la seconda incoronazione dell' imma- di corona Maria SS.raa, perche Re-

gine taumaturga della Vergine, che gina; ed essere Regina percbre Madre

si venera nella Chiesa della SS. Tri- di Dio, perche cooperatrice alia re-

nita, sotto il titolo di Maria Libera- denzione operata dal Figlio, e perche

trice. II Capitolo Vaticano decretava liberatrice del popolo cristiano. La

e la Santita di Leone XIII sanzionava pieta e la sapienza s'intrecciano nello

1'atto glorioso con cui Sua Eraza il svolgimento di una materia cosi ri-

Card. Ferrata cingeva di una seconda levante; e, anche leggendo, il pensiero

corona 1'augusto capo della Madre del cristiano e del fllosofo se ne gic-

di Gesu Cristo. Prima per6 1'Emi- conda. Cerchi Sua Emzadi procurarci

nentissimo Porporato reoitava una un poco piu sovente il diletto provato

forbita orazione, acconoia alia glo- nella lettura di questa sua orazione,

riosa circostanza. E con profonda dot- dettata a lode di Maria Liberatrice !
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/7<> /.'AT// I>1 S.INCTO FRANC1I ^ <'ll<>. secondo la lezione del Co

Florentine, ncritto da AMARETTO MAXELLI, ora per la prima

rolta cdita, pubbliuati di nuovo da LUIOI MAXZOXI di Mordano.

Rvma, Loesoher, 1900, 16 di pag. X->>88.

Un'ediiionecriticade'Fiorettiman-

c ancora. II ch. L.Manzoni di Mordano

voile intanto aupplirvi eol mettere

in Ince un teato solo, acelto fra i

migliori ed i piu antichi dl tuttl. e

riatampato qni COD la maaaima dili-

prenza nella forma medeaima in cui

fu dapprima iacritto e .ccbonpiuto

per me Atnaretto guovedl a d\ 18 lu-

glio 1396 alle xvilj. ore. A Dio onore

e grolla. Ammen. E il codice pala-

tino E. 5. 9. 84. della Nazionale di

Firenxe.

Nella breve prefazione, il ch. Edi-

tore non entra nelle molte question!

che 1 vanno agitando intorno 1'au-

tore de' Ftortfd, la lingua, il tempo
ed il luofro della loro composizione.

Egli, accenoando soltanto, mostra di

aderire alia sentenza che attribuiace

a tempi diverai la compilazione di

eerie parti dell 'opera. Seoza dubbio

alcuni trattl furono scritti dopo la

morte di frata Oiovanni d'Alvernia

(1322), poich^ parlano di lui. Ma I

dipinti di Giotto Delia chieaa aupe-
riore di S. Francesco ID Assisi, eee

pruiti tra il 1296 ed il 1304 e ritraedti

alqnante ficene narrate Dei Fioretti,

aiaoo poateriori ai Fioretti. Giotto po-

trebbe arere udite quelle narrazionl

comeai tramandavaoo di viva voce dai

frati e furono poacia iosleme raccolte.

Ad oprni modo, queato gioiello di libro

fu compioto, e in liDgua latma ori-

giuale, e nel auo TolgarizzameDto

asaai prima del 1396, poiche il co-

dice di Amaretto Manelbi e certa-

mente copia di codici piu antichi.

11 preaente volume contieoe i Fio-

retti propriamente detti e le Comide-

rationi delle Stimulate. Un altro volu-

me coDtcrra il rimanente, ci6 aono le

Vite di fra Giuseppe, di frate Egidioed

i Detti memorabili, come pure altri

acritti minori e le varianti de' codici.

L'edizione e rinscita aplendida aaaai

per la bellezza dei tip! e per la ricchex-

la delle diciannove tavole illustrative

in flnissime fototipie, e le piu preae

dai dipinti della chieaa Superiore

dello ooatro padre Sancto Francie-

cho, la cbui vita Iddio ci dia grazia

1 di seguitare in questo mondo cbe

per virtii delle sue istimate groliose

noi meritiamo d'eaaere aalvati in pa-

radiao. A llaude di Cristo benedetto.

Ammen (p. 230).

non aarebbero prova convincente che

BISCHOFFSHAUSEN (Dr Freiherr von) SIQISMUND. Papst Ale-

xander VIII and der Wiener Hof (1689-1691). Nach den Be-

standen des Kaiserl. und KOnigl. Haus-Hof-und Staatsarchivs und

des Fttrstlich Liechtensteinischen Archivs in Wien dargestellt.

Stuttgart, Both, 1900. In 8' di pp. XIV-188.

Breviaaimo fu il regno di Alea- dimeno della aua durata che oltre-

paaa6 di poco i quindici mesi (6 ot-

tobre 1689 1 febbraio 1691) vi

hanno due punt! cbe degnamente
richiamano a ae 1'attenzione e lo

tudio dello atorico. E aono 1'elezione

dell'Ottoboni al papato aeguita dopo

VIII, epperd non fa meraviglia

che paaaaaae aenxa alcuno di quei

grand! avvenimenti, cbe apeaao ri-

corrono nei lunghi pontifical i e la-

aciano tracce profonde nella atoria

della Chieaa. Nella riatrettezza non-
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uno de' piu lunghi conclavi dell'evo

moderno, e le relazioni del nuovo

Ponteflce con la corte di Vienna.

Questi due punti porsero la materia

al lavoro del Dr. Freiherrn, benche

1'affinitft grande dell'argomento lo

portasse di necessita a trattare di

tutto intero il breve pontificate di

Alessandro VIII.

L'Autore attinse precipuamente
al R. I. Archivio di Stato di Vienna

e a quello del principe Liechtenstein.

Senza dubbio, ed egli stesso non

lascia di avvertirlo, ad una trat-

tazione da ogni parte compiuta della

materia si richiedeva di usare anche

le fonti copiose dell'Archivio Vati-

cano. Tuttavia la diligenza e coacen-

ziosita con la quale il Freiherrn- fece

lo spoglio dei molti document! vien-

neai, e tale che dlapensa ogni p'u

accurate studioeo dal ritornare sopra

quelle medeaime fonti; vantaggio di

non poco momento. Tra le altre cose

che ci piacquero nella monografia,
ricorderemo solo 1' esatto giudizio

dell'opera del Petruccelli della Gat-

tina, Histoire diplomatique des Con-

claves. L'Autore meritamente con-

chiude che tutto quel lavoro si

deve rifare tine ira et studio (p. V).

KEPPLER Dr. PAUL WILHELM, Bischof V. Rottenburg.
- Die

Adventsperikopen exegetisch-homiletisch erklart (BA.RDENHEWER,

Bibl. Stud. IV, 1). Freiburg, i. B., Herder, 1899, 8, 143. Fr. 3.

L'Eccmo Vescovo di Rottenburg
etima che 1'oratoria sacra abbia bi

eogno di una qualche riforma, coal

per toglierle I'eccessivo conservato-

rismo, come per impedire che si getti

a novita pericoloae. A molti predi-

catori si potrebbe muovere il rim-

provero del Signore (Matt. XXII 29):

Erratis netcientcs Scripturas, neque

virtutem Dei. Ed il mezzo a correg-

gere il difetto e suggerito dallo stesso

Signore (Giov. V, 89) : Scrutamini

Scripturas. Le ragini, recate dal

chmo A., per dimostrare il grave
danno che deriva alia predicazione

cristiana dall'abbandono della S.Scrit-

tura, sono assai stringent!. Ma egli

vuole offerire un rimedio non di

semplice teoria, ma pratico assai ;

cioe Tesempio particolare della ma-

teria amplissima e grandemente op-

portuna, che offrono le pericopi, cioe

i tratti dell' Epistola e del Vangelo

assegnati dal la Chiesa nelle dome-

niche dell'Avvento. Non si aspetti

1'oratore di trovar qui le prediche

bello e composte. L'A. giustamente

condanna colui, che nel ministero

della parola non mette di suo se non

la memoria, la "oce ed il gesto. Ma
chi vuol lavorare, cosi egli (p. 5',

seguendo questa guida, potra senza

troppo dispendio e fatica comporre
le sue omelie, che saranno cosa sua

e che potra recitare con buona co-

scienza. Sapienti tat: cio che trova

qui non lo dispensa dalle ricerche

particolari, dal meditare, dal ricor-

rere alia chiave del segreto, che e

la preghiera, che sola potra aprirgli

i tesori nascosti della S. Scrittura >.

Precede un'esposizione generate

del tempo ecoleaiastiuo dell'Avvento.

Poi vengono le considerazioni fon-

damentali sopra le singole pericopi

dell'Epistola e del Vangelo; in fine

di ognuna seguono alcuni bellissimi

schemi omiletici, che dimostrano in

qual modo si possano adoperare pra-

ticamente le fatte considerazioni. Non

ci avvenne ancora d'inoontrare una

guida B\ utile per 1' oratoria cri-

stiana come questa, si propria pe'no-

stri tempi, e nello stesso tempo cost
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profonda neiriuvestigazione scrittu- riamo cbe le cure del miniatero pa-

rale. L' Eccfao A. promise di con- storale gli permettano di ademplere

tinuare il lavoro eziandio per le altre presto la fatta promeasa.

domeniche e feate dell'anno ; spe-

LEOA MICHELE, sac. -- Praelectiones in Sextum Juris Canonic!

de ludiciis Ecclesiasticis in scholia Pont. Sem. Rom. habitae.

Lib. II vol. III. De ludiciis criminalibus in genere et in specie

de delictis et poenis praemisso tractatu. Romae, typis vaticanis,

1900, 8 di pp. 624. L. 8,00. Per I'Estero L. 10,00.

In questo terzo rolume il cb. del diritto canonico, cbe riguarda i

prof. MODS. Lega svolge con la con-

suets chiarexza e vasta dottrina, lo-

data da noi nei suoi Tolumi gla pub
blicati (vedf Ser. XVII, vol. I, p. 342

,

il difficile argomento di quella parte

giudizi criminal), i delitti, e le pene.

Noi raccomandiamo il volume del-

1'autore tanto ai professor! quanto

agli studiosi della legialazione eccle-

siaatica.

LEROY P. HIPPOLYTE, S. I. I&ms-Christ, sa vie, son temps : Le-

cons d'Ecriture Sainte, pr6ch6es an Gesu de Paris; par le P. Hip-

polyte Leroy, S. I. Paris, J. Briguet, Editeur.. Rue de Rennes,

83, 1901, 5 voll. in 16 di pp. XIV-412; 396
;
VI-304 ;.330; 340.

Ciascun volume Fr. 3.

Queste leiioni del P. Leroy, ascol-

tate con viva attenztone da un colto

uditorio a Parigi, e molto lodate dalla

tampa francese, meriterebbero d'es-

sere recate nel nostro volgare e aer-

vire di esempio a parecchi sacri ora-

tori, cbe in Italia si occupano in questo

genere d! utilissima predicazione.

L'autore ba tutte le doti del per-

fetto esegeta de' santi Evangeli : dot-

trina teologica e morale, fllologica e

atorica, critica aana e vigorosa, co-

noacenza profonda
'

del biaogni del

tempo noatro, degli error! e de' falai

principii correnti intorno a Dio, a

Gesii Criato, alia aua Cbiesa, alle for-

le della ragione e ai miateri. La aua

eapoaizione pertanto non e cattedra-

tica o di pura fllosofla, arlda perci6

e riatretta a un solo genere di let-

tori: ma quella di obi ai propone di

illumlnare 1' intelletto in ordine alia

pratica de' doveri criatiani e socfali,

e la aua parola come lo atile api-

gliato, aentenzioao e rioco di belle

imagini, alletta e persuade.

Fra' aoggetti piu degni di eaaere

notati ne indicberemo alcuni tolti

dalle lezioni de' cinque volumi : Ma-
trimonio e verginita ; Preti e Rabbi-

ni; Dio e il Danaro; Falai Dottori ;

Gesu Signer della morte ; la Crema-
zione ; II Cristianeaimo, ultima pa-
rola del Progreaao; la Fede e gl'/n-

tellettuali ; fuori della Chiesa non vi

e salvezza; quel cbe pub la Pregbiera,
Liberali e Conservator! ; la Tenta-

zione; Spiegazioni razionaliate ; Spie-

gazione ragionevole ; la Misaione del-

1'apoatolo ; le Persecu/ioni dell'apo-

stolo ; la Ricompenaa dell'apoatolo ;

il Banchetto di Erode; il bancbetto

del Criato ; Pregbiera e Ifiracoli ; la

Carne e il Sangue del Criato.

Ciascun volume fa an tutto da

at d'almen 900 pagine, e pu6 acqui-

atarai e leggerai aeparatamente.Qnan-
do saranno pubblicati proaaimamente

gli altri volumi, ai avra un'Opera

compita, la quale puo dirai una par-
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ticolareggiata spiegazione de' quattro deli ;
una vita di Noatro Signor Gesii

Evangeli ad uao di tutti, preti e fe- Cristo secondo 1'ordine cronologico.

LUCIEN BRUN HENRY. La condition des Juifs en France depuis

1789. 2* 61. Paris, Retaux, 8 di pp. 404.

Dalla rivoluzione francese del

1789, come ha tratto origine lo aca-

dimento della civilta cristiana in gran

parte d'Europa, coal ha avuto prin

cipio in eaaa quella preponderanza

del giudaiamo, che ne 6 al preaente

il flagello. Quest'opera tutta atorica

narra, coll'appoggio dei document!,

in qual modo gli ebrei aon venuti mu-

tando condizione legate nella Fran-

cia, da che la sua rivoluzione della

fine del aecolo decimottavo cominci6

a aoqquadrare tutto 1'ordinamento

auo politico, religiose, sociale, peraino

a che, nel 1831, vi ottennero parita

perfetta di diritti civili e di culto

coi diritti e coi culti riconosciuti pei

franceai dallo Stato. II lavoro non e

critico, ma puramente storico; tale

pero che getta una luce splendida

supra gli awenimenti del aeguente
aecolo decimonono, e aopra le eon-

aeguenze che ne aono derivate, e pur

troppo si avolgono aotto i nostriocchi.

PESCH CHR., S. I. Theologische Zeitfragen. Zweite Folge. (Ergan-

zungshefte zu den Stimmen aus Maria-Laach > N. 80). Freiburg

i. Br., Herder, 1901, 8, 138 p. M. 1,80.

II ch. A. offre una nuova aerie di

queationi teologiche, proprie de' tem-

pi correnti, in continuazione delle gia

pubblicate 1'anoo acorao Cfr. Civ.

Catt. XVII, la [1900], p. 342) ed ac-

colte con molto plauao dagli studiosi.

La prima queatione e Dei due diver-

si concetti della dottrina intorno la

SS.^Trinita, 1'uno greco, per coalchia-

marlo, 1'altro agostiniano-scolastico,

sebbene la diatinzione non riaponda

perfettamente alia coaa in ae. L'ar-

gomento offre occaaione all 'A. di trat

tare della natura e persona delle pro-

ceasioni in Dio, della proceaaione dello

Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo,

delle proprieta divine e delle appro-

priazioni. La conclusione e che la dot-

trina de' Padri, apecialmente oriental],

non e diveraa dalla acolaatica, ma si

muove in un altro ordine di concetti.

La acolastica delineft meglio ed eapoae
in miglior armonia quei concetti ;

onde

logici in queata materia aon dev'ea

aere 1'abbandono della scolaatica per
tornare allo studio de' aoli Padri, ma
aul fondamento de' Padri e della aco-

laatica approfondire aempre meglio
le altiaaime dottrine.

La aeconda queatione tratta Del-

I'enenza del peccato mortale ; la terza

ha per titolo: L'anima del peccatore

(Todtiinder) nell'altra vita. Ambedue

queati trattati aono a confutazione

delle sentenze dello Schell, il quale

perche una colpa sia mortale sembra

richiedere che sia commesaa per odio

formale contro Dio; quiodi tutte le

altre colpe che non preaentano tale

carattere aarebbero secondo lui colpe

veniali; ne aeguirebbe che le pene
eterne dell'altra vita aono solamente

pe' peccati mortal! coal deflniti. II

ch. A. dimoatra quanto queato modo
di concepire la colpa mortale sia dif-

forme dalle sentenze dei Padri e dalla

dottrina della Chieaa.il progreaao odierno degli atudii teo-

SCHEEBEN M. JOS., dr. prof. Handbutih der katholischen Dogma-
tik. Vierter Band. Zweite Abtheilung von dr. LEONHARD ATZBERGER



o. 6. Prof, der Dogm. an der Univ. Mttnchen. Freiburg i. Br ., Herder,

1901, 8*, da p. 469 a p. 666.

Dell'inaigne opera dpi compianto
moot. Soheeben e della continuazione,

intrapreaa col medeaimo oriterio eoon

profonda dottrina, dal eh. prof. Ati-

berger abbiamo dctto altra volta, an-

nunziando la prima partedel preaente

YolumefCfr. Civ. Catt. XVII, 6 [1899]

p. 588). Nei nuoTi fogli che intanto

SECOLO (II) DEL S. CUORE DI GESti. Bollettino measile.

Bologna, tipografta Arcivescovile.

preaenta la Caaa Herder, promettendo
di cbiudere 1'opera quaoto prima, ab-

biamo il principle della aeconda parte

del medesimo volume, oonteneote la

dottrioa del Sacrament! in genere,

poi in ispecle quella del Batteaimo,

della Confermazione e dell'Eucariatia.

Salutiamo con vera gioia queato

earn periodico, inoomlnciatosi a pub-

blicare in Bologna fin dal meae di

giugno del corrente anno, sotto gli

anapici e con la dotta e prezlosa col-

laborazione dell 'Brno Cardinale Do-

menico Svampa, Arciveacovo di quel-

IMllustre citta. Eaao si propone il

duplice acopo di propagare sempre

pin la divozione al Cuore Divino del

Bedentore. e di coadiuvare 1'erezione

della chiesa votiva che in omaggio
al Piglio di Dio, ata cola costruen-

dosi con le oflerte del popolo fedele.

Scrivere dei Knot prejfi e della

bellezza e varieta di ci6 cbe contiene,

ancbe in amenl racconti, non e poa-

sibile in nn breve annnnzio. Diremo

noltarto cbe 11 primo dei due ncopi

SURBLED, doct. La vie affective. Lyon E. Vitte; Paris, Ch. Amat,

1900, 16 di pp. 222.

Les id^es nouvelles en Pathologie mentales.

cbe si preflgprono i bravi acrittori di

eaao, e dalla aolerte loro opera pie-

namente conaeguito, e cbe ci auaru-

riamo di potere anche noi coadiu-

vare al conaeguimento del aecondo,

ottenendo che i noatri lettorl TO-

gliano, in buon numero, aasociarai a

questa pubblicazione, che loro rac-

comandinmo caldamente. Siamo ai-

curi che ce ne aaranno grati, ape-

cialmente i Sacerdoti cbe, in ogni

quaderno, troveranno quattro pagine
cbe contengono cose, per esai, aaaai

utili.

II prezzo di abbonamento per un

anno e di Lire 3 da inviarai alia Ti-

pografla Arciv. Via Altabella 6 Bo-

logna.

11 cb. Dr. Surbled non 6 eola-

mente un medico di vaglia, ma anche

un fllosofo oriatiano, ciu che pur trop

po ai trova ben di rado fra i cultori

della acienza aalutare. Queato auo

nuovo lavoro intereMainaieme la mo-

rale e la paicologia,. atudiando egli

la vita ajftttiva in manirra affatto

nuova, onde ancbe arriva a conclu-

aioni ardite, le quali, bencbe non a

tutti forae siano per piacere, aaranno

pero da tutti riapettate. Fra queste

concluaioni la piu ardit.i ci eembra

quella cbe colloca la aede. delle paa-

aioni non nel cuore, come pensa il

volgo dei mortali, ue nel cervello co-

me opina qualcbe dotto, ma nel cer-

velletto come oracredono moltiasimi

flsiologiati, fra i quali il dottor Sur-

bled. II ch. A. provji la sua tfai a

pag. 90 e aeg. e ci aembra obe gli

argomenti ch'egli porta abbiano un
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vero valore dimoatrativo per provare

che I'origine delta scnsibilita si debba

ripetere dal cervelletto, ma non che

la tede della tensibilita stia in quel-

1'organo. Nel cuore mettono capo

tutte le fibre del sistema nervoso

centrale, e la, come nel cavo di un

ricevitore telegraflco, si manifestano

i fenomeni della sensibilita e della

Spirites et Mediums. Choses de 1

et Amat, 1901, 16" di pp. 224

E un libro buono, degno dell'ot-

timo Autore, le cui sane intenzioni

ne noi, ne altri vorra soapettare. Ma
e un libro che spesso cade nell'ec-

cesso del naturalismo volendo spie-

gare fatti certi, evidentemente pre-

ternaturali, con teorie di benigno

razionalismo. Esempio: dopo belle

pagine e cattoliche sullo Spiritismo

in genere, si casca in questa falsa

presunzione generale sopra tutti i

fatti spiritici : Le meraviglie spiri-

tiche a cui si appoggia la dottrina

spiritica, non sono punto verificate.

E gli scienziati, come il Crookes, il

Gibier, I'Aksakoff, che ne sono ga-

ranti, non c' ispirano veruna fiducia :

sono spiritisti fanatici, che vogliono

sedurre le anime semplici, ecc. .

No.egregio dottorSurbled. Qaegli
scienziati sono uomini onesti, dotti;

sbagliano nelle spiegazioni dei fatti,

ma nelle loro relazioni storiche sono

per lo piu fededegni; che Be anche

qualche fatto narrato dal Crookes

o da altri si possa rivocare in dub-

bio, ne rimangono tuttavia tanti altri

dei quali siamo assolutamente certi,

e che ogni tribunale di critica sto-

rica deve accettare, se non vuol rin-

negare ogni possibility di giudizii

razionalmente storici. Dei fatti de-

bitamente provati pu6 lo scienziato

discutere la natura, non negare la

esistenza.

vita paichica. Se si accetta questa

aemplice diatinzione, avranno ragione

i dotti moderni, e anche il genere
umano non sara in errore, credendo,

come ha sempre fatto, che nel cuore

abbiano aede i nobili afietti, le pas-

sioni ardenti, e gli slanci sublimi del-

1'anima.

'autre monde. Paris, librairie Vic

. Fr. 3,00.

Questo e il debole del Surbled in

questo e in altri suoi libri, tutti di

lodevole intento: pretendere che il

preternaturale sia direttamente pro-

vato, se no, non si ammetta. Ora il

sano procedimento logico e lasciare

alle testimonianze di mettere in sodo

i fatti, e poi col raziocinio filosofico

intorno alle cause a gent i, agli effetti

prodotti, eaaminare la proporzione o

sproporzione dell'effetto colla causa,

e inferirne la naturalita o innatura-

lita del fenomeno. Accadra bene spes-

so al fllosofo, o teologo che sia, che

il fenomeno per le sue strette atti-

nenze colla fisica, colla chimica, colla

fisiologia e con altre scienze che pos-

sono avere influito neU'efifetto occul-

tamente, non sara possibile a quali-

flcare I'effetto per prodotto naturale

e preternaturale. In tal caso il dotto

prudente dirk : Non consta; e per6 fino

a nuovo esame decisivo, non presu-

miamo di condannare il fatto per pre-

ternaturale. Ma si danno e non ra-

ramente dei fenomeni spiritici in cir-

costanze chiare ed evident!, e con

tale palpabile sproporzione di cause

e di effetti conosciutissimi, che la

prudenza piu seria e piu severa ci

sforza di ammettere la diaproporzione

di questi con quelle ;
nel che e la BO-

vrana dimostrazione dell
1

intervento

d'una causa preternaturale.

Del resto il ch. dott. Surbled non
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e il solo cbe trattando question! di

Spiritismo e d'lpnotiarao soffra di

questa malattia mentale di razionali-

smo addolcito e moderate, ma aempre
nocivo al sommo. Estate ana scuola

di oattolici infatuati di naturalismo

eccesBivo: e vivent! di retniniscenza

del razionalismo succiato nolle scuole

ammodernate, ehe per essere mitigato

non e meno fall ace, anzi e forse phi

ingannatore, e si puo di esso ripe-

tere c!6 che affermava il S. Padre

Leone XIII ai Vescovi inglesi : 8a-

luberrimo consiglio e schivare il Ra-

zionalismo che astutamente lavora,

e non vi e veleno pin pernicioso alia

fede (Civ. Catt., quad. 1219,6 apri-

le, 901, pag. 98) .

TALAMO SALVATORE. Le origini del Cristianesimo e il pensiero
stoico. 3* ed. notevolnaente accresciuta. Roma, tip. Cooperativa,

1902, 8 di pp. XXVIII- 392. L. 8.

Nell'ampia rivista, che facemmo, nesimo e segnatamente dagli stoici.

del volume, cbe ora per la terza

volta e pubblicato dall'insigne prof.

Mons. Talamo (Ser. XVI, vol. Ill;

571
,,
osBervavamo come 1'opera fossa

di sua natura apologetica, vastis-

Biraa per le co^nizioni cbe richiede,

e per la materia che abbraccia. Dap-

poicbe essa e diretta a combattere

una Btoltezza ed un'infamia di certi

pretesi dotti, i quali, per togliere

ogni pregio alia morale cristiana,

si arrabattano in voler dimostrare,

che easa derivi in gran parte dai

Esaarite in brevissimo tempo due

edizioni, 1'autore ha dovuto proce-

dere ad una terza, che di molto si

avvantaggia sulle antecedent! pei ri-

tocchi e le aggiunte. No! torniamo a

raccomandare il volume dell' illustre

fllosofo non solamente a coloro, che

si occupano di lavori apologetic! in

difesa della religione cris'iana, ma
eziandio a tutte le persone colte, e

segnatamente agli studenti chierici,

ed ai giovani secolari, che frequen-

tano le Universita, dove trova posto

1'errore confhtato dal Talamo.fllosofl pagani anterior! al cristia-

TALAMONI LUIGI, sac. dott., Prof, nel Seminario Arciv. di Monza,
membro della Societa atorica lombarda. Sunto di Storia politica

ad uso delle Scuole liceali, tecniche e normali, in conformita dei

programmi ministerial! interamente riveduta, corretta ed ampliata

dall'Autore. Seconda Edizione. Volume I. Storia del Medio Evo.

Prezzo L. 2. Volume II. Storia dell'Evo Moderno. Prezzo L. 1,50.

Monza, Tip. Artigianelli, 1901, 16 di pp. XLIV, 432; XXIV; 330.

Ampiamente fu detto dei pregi lersene per testo con plena flducla

di quest'Opera nella nostra Biblio-

grafia del 5 nov. 1898 (Serie XVII,

Vol. IV, pag. 348). Questa seconda

edizione si vantaggia sull'altra per

aggiunte opportunissime, di guisa
che le scuole cattoliche possono va-

riguardo alia bonta scientiflca e di-

dattica dell'opera del ch. prof. Tala-

moni, e massimamente per quel che

concerne le guarentige tanto neces-

sarie di rettitudine dei principii.
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Roma, 9 novembre - 29 novembre 1901 ,

I.

COSE ROMANS

1. II pellegrinaggio inglese e la missione straordinaria montenegrina in

udienza dal Santo Padre. 2. La Cappella itallana nella chiesa del

Rosarlo in Lourdes. 3. II collegio dei Cultori dei Martiri e le Cata-

combe. 4. Nella basilica di Santa Cecilia in Trastevere. 5. La luce

elettrica nei castelli romani. 6. Morte cristiana del generale Palla-

vicini. 7. Approvazione del piccolo officio del Sacro Cuore.

1. Dopo il mezzodi del 7 novembre Sua Santita dai suoi apparta-

menti recavasi nella Sala del Trono, e quivi ammetteva alia sua au-

gusta presenza i componenti il pellegrinaggio inglese giunto da alcuni

giorni in Roma. Detto Pellegrinaggio presieduto da Mons. Tommaso

Whiteside, Yescovo di Liverpool, accoglieva numerose distinte famiglie

cattoliche dell'Inghilterra, e varii prelati e sacerdoti. Notavansijfra gli

altri, oltre Mons. Edmondo Stonor, Arcivescovo Titolare di Trebisonda

e Canonico della Patriarcale Lateranense, Mons. Samuele Webster Al-

len, Yescovo di Shrewsbury, mons. Francesco Bourne, Yescovo di

Southwark, ed il Segretario del pellegrinaggio Mons. Dunford.

Sedutosi il Santo Padre riceveva 1' omaggio di Monsignor Ve-

scovo di Liverpool, che, a nome dei pellegrini, umiliava a Sua San-

tita, oltre ad un'offerta per 1'Obolo di S. Pietro, un devoto indirizzo

inspirato a sensi di affetto e di devozione. II Santo Padre nell'acco-

gliere, sorridendo benignamente, il filiale omaggio dei pellegrini, con

sovrana bonta rivolgeva'loro brevi parole, dicendosi oltremodo lieto nel

vedere a Lui dappresso unaeletta schiera di cattolici inglesi, i quali,

esprimendo i propri sentimenti di devozione alia sua persona, giun-

gono sempre graditissimi al suo cuore. Rammentd con vivo interesse

i pellegrinaggi inglesi venuti in Roma, specie quello dell'Anno Santo,

i quali per numero e per distinzione di persone riuscirono imponentis-

simi. Fatta quindi menzione dei giorni da lui passati in Inghilterra,

ringraziava da ultimo i pellegrini dell'affettuoso indirizzo ed ammette-

vali al bacio della mano, avendo per ciascuno parole di benevolenza.
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Monsignor Stonor, man mano che il Santo Padre parlava, veniva

traducendo in lingua inglese ai pellegrini 1'Augusta parola di lui.

Sua Santita, impartita in fine la Benedizione Apostolica, ritiravasi

nei suoi privati appartamenti.

11 giorno 17 la missione straordinaria montenegrina, oomposta di

monsignor Milinovu-, aroivescovo di Antivari, e del conte Luigi Voi-

novi< , ministro della giustizia al Montenegro, & stata ricevuta in udienza,

in forma ufficiale, dal Pontefice.

Nel oortile di San Damaso era spiegata la guardia palatina e nel-

1'anticamera pontificia la guardia svizzera, che resero agli inviati del

principe Nicola gli onori reali. Introdotti nella sala del trono, i ple-

nipotenziarii presentarono a Sua Santita una lettera autografa del prin-

cipe del Montenegro che li accredita presso il Vaticano. Quindi il

conte Voinovir pronunzid una breve allocuzione presentando un me-

morandum riguardante i diritti dei cattolici serbi del Montenegro sul-

1' istituto di S. Girolamu. 11 Papa rispose con un discoreo improntato

a vivissiraa simpatia pel principe Nicola e pel Montenegro, nel quale,

senza entrare naturalmente nel merito della questione, si mostrd assai

benevolo verso gli inviati montenegrini. Terminate la cerimonia uffi-

ciale,, gli inviati furono trattenuti dal Pontefice per quasi una mez-

z'ora in familiare colloquio. Leone XIII ricordd la visita.fattagli, circa

dieci anni sono, dal principe Danilo, voile informazioni sulle condi-

zioni dei cattolici nel Montenegro, che egli stesso affidd gia'alle cure

deirArcivescovo Milinovic, e sullo stato dei lavori della Chiesa cat-

tolica che si sta costruendo a Cettigne.

2. Nella relazione del Pellegrinaggio di 800 Italiani a Lourdes, il

settembre di quest'anno, pubblicata da Monsignor Giacomo Radini

Tedeschi nel numero 10-11 del suo grazioso periodicof// Giardinetto

di Maria, Eco di Lourdes, leggiamo questi particolari intorno alia Cap-

pella italiana, nella vasta Chiesa del Rosario, edificata sotto la mo-

numentale Basilica che sorge in cima alia roccia della celebre Grotta

delle apparizioni. In essa Chiesa quindici Cappelle si vollero costruire

ad onore di ciascuno dei misteri del Kosario, ed e dovuto[agl'Italiam

il pensiero di fare nazionali queste Cappelle.

I cattolici italiani scelsero per se quella che rammemora la Pen-

tecoste, ossia il terzo dei misteri gloriosi. L' idea venne nel 1883.

Quando si pose la prima pietra della Chiesa, sette Vescovi italiani

erano presenti, e firmarono con nove Vescovi francesi la pergamena.

Monsignor Radini Tedeschi recava cola la prima somma di L. 40,U(.0,

obolo in gran parte dei figli del popolo d'ltalia. Nel 1884, egli ne

porto altre 150,000 oltre una preziosissima Croce di 11 diamanti, ap-

partenuta gia a Pio IX. Altre offerte vi si portarono gli anni seguenti,

e tinalmente si divisd di far deeorare da artisti italiani la Cappella ;
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e gia il denaro occorrente 6 pud dirsi raccolto. II Pellegrinaggio di

quest'anno ne ha accresciuto la somma per almeno altre L. 10,000,
tra monete ed oggetti di valore.

L'altare, in ricco marrno, disegnato dall'architetto prof. Edoardo

Collamarini, di Bologna, docente all'Accademia di Parma, 6 quasi

interamente collocate, ed & riuscito il pift artistico di tutti. Monsignor
Lorenzo Passerini, Patriarca Latino di Antiochia, si e recato da Roma
a Lourdes il 6 ottobre scorso, in occasione della solenne consacrazione

della Chiesa, a fine di consacrarvi 1'Altare degli Italiani. Presto

si erigera anche la parte superiore di esso altare, che dovra riuscire

perfetta come la inferiore, per opeia dell'officina Longo di Yenezia.

La decorazione in mosaico, ed il gran quadro, pure in mosaico, sono

commessi al valente pittore romano Eugenio Cisterna, che ha dato

belle prove dell'abilita sua in Roma, in Milano, in Piacenza. 11 mosaico

sara eseguito dalla Societa Musiva di Venezia. Quando, nel settem-

bre 1903, il Pellegrinaggio italiano arrivera a Lourdes, avra la conso-

lazione di ammirare la Cappella sua nazionale, cosi composta e splendida,

che manterra alParte italiana il primato d'onore la, dove le nazioni

si uniscono per dare all' Immacolata ogni tribute di fede, di pieta v

di gloria.

3. D'accordo con la Commissione di archeologia sacra, il Collegio dei

Cultori dei Martiri riprende ora, al principio della nuova stagione in-

vernale, le annue sacre funzioni nelle catacombe romane. L'apertura

solenne fu preceduta, come per antica consuetudine, dall'adunanza ge-

nerale del Collegio nella classica sua Schola residents presso 1'Ospizio

Teutonico di S. Maria del Campo Santo al Yaticano, offerta gentil-

mente dal Magister Colkgii, Mons. Antonio de Wall, rettore ed insigne

storico dell'Ospizio stesso. Cola tutto parla di archeologia, e la sala

delle adunanze e degna di essere ammirata.

Nella stessa adunanza, oltre al Calendario dell'anno collegiale, per

le solenni funzioni nei cimiterii piti frequentati di S. Callisto, Ostriano,

Domitilla, Priscilla, si stabilirono commemorazioni minori nei centri

di Ponziano, Pretestato, Generoso, Pancrazio, Yalentino, Zotico, Erante

ed in cubiculi nuovamente scoperti.

Queste visite alle catacombe si distribuiscono nei mesi di inverno-

e primavera ;
e resta affidato agli officiali di recarsi in antecedenza nei

singoli ipogei per predisporre Poccorrente. A tale fine il Collegio pos-

siede altari portatili con suppellettili sacre fatte a bella posta, in guisa

da poterle adoperare entro quei recessi spesso ancora ingombri di ruine.

L'oscurita, il profondo silenzio, le antiche pitture, sulle quali dopo
tanti secoli di nuovo 1'occhio umano si posa, le ossa candide che bian-

cheggiano entro i loculi che circondano il cubiculo, le antiche epi-

grafi, i graffiti con i ricordi degli antichi pellegrini producono una
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seosazione profonda, indimenticabile. Spesso, dope il santo sacrificio,

Bi fanno risuonare quelle volte sotterranee del canti maestosi, degl'inni

e delle litanie dei santi : e sembra che dai loro sepolcri i primitivi

oristiani facciano eco a quelle invocuzioni che furono pure ad essi fa-

migliari in vita, e con le quali sulle labbra i martiri sostenuero vittoriosi

sino alia morte i piu acerbi tormenti. E la divina provvidenza sapien-
ternente dispose che nel secolo passato, per opera della scuola romana

d'archeologia, si ritornasse al culto delle catacombe, che nei loro mo-

nument! rispondono alle accuse del protestantesimo e scalzano le basi

dell'incredulita.

4. Dopo due anni di clausura gelosamente custodita, la veneranda

basilica di Santa Cecilia il 21 e 22 di questo novembre riaperse le

sue navate ai fedeli che vi si affollavano per la divozione tradizionale

alia vergine romana, e pel desiderio di ainmirarvi le nuove bellezze

ivi disposte dalla munificenza deH'Eiiio Cardinale Rampolla, titolare

della chiesa. Furono due anni di lavoro assiduo, che dette alia basilica

un pavimento di marmo nuovo interamente, ampli6 e ringentill il

podio dell'altar maggiore, rivesti la curva dell'abbide di marmo ci-

pollino e marmo rosso, fornendo un bello sfondo al grazioso ciborio

di Arnolfo di Cambio, e alia potente tonalita del mosaico antico della

conca un piu armonioso sostegno, che i vulgari pilastri barocchi di

oro e stucco, i quali avanti si vedevano, cun stridente stonatura.

Ridare tutta intera la basilica alle sue forme antiche sarebbe stato

il vivo desiderio de' gli studioai, e innanzi a ogni altro dell' Eiiio

Card. Titolare, che aveva vagheggiato da principle un restauro rigo-

rosamente archeologico, e del solerte Mons. Crostarosa, che diresse

i lunghi e non facili lavori. Molte bellezze oggi celate sarebbero venute

alia luce, tra le quali Pincavallatura del tetto, opera di ricca policro-

mia del sec. XV, ridipinta e restaurata dappoi, e ora nascosta dalla

disgraziata volta di legno, gittata su tutta la nave maggiore della chiesa.

Similmente alcuni avanzi di affreschi del sec. XIV che restano tut-

tora al di sopra di questa volta. Ma alia vagheggiata impresa si do-

vette rinunziare : troppo s'avrebbe avuto a demolire, troppo a rico-

struire : si giudicd che per poco non ne sarebbe uscita rifatta di sana

pianta la stessa basilica, tanto furono profonde le modificazioni recate

nei secoli scorsi dal Card. Acquaviva e dal Card. Doria per occasione

di restauri, condotti conforme al gusto del tempo.

Percid 1' Eiiio Card. Rampolla rivolse di preferenza le sue cure a

dare alle venerate reliquie della santa inurtire e de' suoi coinpagni

una piu degna sede in una cripta, ampliata e costruita con splendore

veramente principesco. Si ridueeva 1'antica ad un corridoio sotterra-

neo largo m. 1. 50, alto 2. 30, disteso in lunghe/za quanto e larga

la navata della chiesa : tanto umido poi e cosi esposto alle inondazioni

Stcrie XVIU, vol. IV, fasc. 1235. 39 30 novembre 1901.



610 CRONACA

e infiltrazioni delle acque del sottosuolo, che ormai non ci si poteva
celebrare. Primi furono percid i lavori di difesa contro le acque, di

canal i, di ri vest imento in calcestruzzo, di aerazione e risanamento.

Indi la cripta fu ringrandita a m. 7.50 per 9.50, ribassandone pure
il pavimento di m. 1.20 per dare allo spazio proporzionata altezza. II

bravo architetto Giovenale, attenendosi alle forme tipiche del secolo XI,

sparti quello spazio in venti volticine a vela, impostate su trenta co-

lonnine di sienite della Balma, lustrate a specchio, e sorgenti da un

bel pavimento cosmatesco. Nell'intercolunnio centrale della parete ade-

rente al Martyrium (deposito de' sarcofagi colle reliquie) collocd in fondo

d'un arcosolio 1'altare e sopravi un mosaico veneziano colla santa Ce-

cilia in atto di orante
;
a destra e sinistra altri due mosaici con due

scene, del voto di verginita e del martirio della santa. Altre due cap-

pelline con altari e musaici sono dedicate a s. Agata e s. Agnese,

formando cosl la gloriosa triade delle giovanette vergini martiri.

Eimpetto all'altare principale, in fondo all'intercolunnio centrale,

in una nicchia riccamente incorniciata di opus sectile sul fare raven-

nate, 6 la bella statua dell'Aureli, che effigid Cecilia in portamento

quieto, sereno, gli occhi al cielo, in atto di pronunciare il

FlAT . COB . MEUM . IMMACULATTTM . TIT . NON . CONFTTNDAK

motto che sta scritto nel porfido del basamento.

La decorazione delle pareti e delle v6lte esprime, nelle forme di

diverse eta e nei materiali piti preziosi, tutto un simbolismo ideato

dallo stesso Emo Titolare. La policromia di tutto il santuario sotter-

raneo & calcolata per gli effetti della luce che brilla dalle lampadine
elettriche incastonate nel vertice di ciascuna delle volticine, in guisa

da colpire con luce radente gli stucchi, gli ori e gli angeli ivi figurati

in leggero rilievo.

Dalla cripta si passa ai local! della casa romana sottostante alia

chiesa, che furono anch'essi sgomberati, sterrati, sistemati e ricoperti

di v6lte solide, a reggere il nuovo impiantito della chiesa. Ivi furono

deposti non pochi avanzi interessanti ritrovati in occasione di questi

dispendiosi lavori, quasi in un museo locale, che colla casa stessa for-

nira ampia materia di studio alle ulteriori ricerche degli archeologi.

5. Domenica 17 in Frascati, con un grande concorso di gente da Roma
e dai luoghi flnitimi, quale da anni non si era piu veriflcato, e ral-

legrata da atmosfera primaverile, venne inaugurata la luce elettrica.

Alle 11, Monsignor Giacci, Vescovo di Nissa e suffraganeo di Fra-

scati, rivestito degli abiti pontificali, accompagnato dal Capitolo e dal

Seminario diocesano, e scortato dalle Guardie Municipali e dai Vi-

gili Tuecolani si reed a benedire le stazioni per la luce elettrica, si-

tuate nella via Margherita, in via Principe Ameieo ed in via Ponzio.

Finita la funzione e benedetti i locali e le macchine, il corteo si reed
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in Duomo, dove fu cantato il Te Deum, e Mons. niacci dette la Be-

nedizione al popolo che si afFollava in chiesa. Alia sera, verso un'ora

di notte, ebbe luogo, con felice rinscita e tra gli applausi dei cit-

tadini e di circa tremila forestieri, 1' inaugnrazione della luce elet-

trica. La forza e derivata dall'Aniene in Tivoli, e trasportata a Fra-

scati per mezzo di una linea ad alta tensione lunga 26 chilometri, che

scendendo da Tivoli passa per Corcolle, 1'Osa ed il Finocchio. Una

linea speciale telefoniea unisce la stazione centrale di Tivoli con le

tre sottostanti di Frascati, oltre ad una quarta che trasporta la luce

al Collegio di Mondragone.

6. II generate Emilio Pallavicini, teste defunto, della nobile famiglia

Pallavicini, nacque in Genova 1'8 noyembre del 1823. A 10 anni entrd

allievo nell'Accademia militare di Torino; a 19 era gia sottotenente ed

a 25 tenente dei bersaglieri. Dopo gli altri gradi varcati velocemente,

giunse alle prime cariche nell'esercito per la sua grande perizia nel-

1'arte e nel comando militare. Ci piace di accennare al modo cristiano

con cui egli & morto.

11 mattino del 31 ottobre p. p., sentendosi assai aggravate dal male,

chiese egli stesso il Vice-Parroco del S. Cuore suo conoscente, il

quale vi si reed colla massima prontezza. Giunto presso 1' infermo udl

la sua dolorosa confessione, ed indi lo comunicd per viatico. Poco dopo

gli amministrd il Sacramento dell' Estrema Unzione colla Benedizione

Papale in articulo mortis.

II moribondo ricevette i SS. Sacramenti con tanta divozione e rac-

coglimento, da commuovere fino alle lagrime i numerosi famigliari che

ivi si trovavano. Passate alcune ore, la sua piissima consorte, che

mai non lo abbandonava, gli domandd se era stato contento di aver ri-

cevuti tutti i conforti di nostra santa religione, ed egli rispose che

in tutta la sua vita non aveva mai provato tanta pace nel suo cuore.

Avendo poi saputo cbe i giovanetti dell'Ospizio del Sacro Cuore prega-

vano per lui, disse alia sua signora, che appena si fosse rimesso in

salute, si sarebbe con lei recato alia chiesa per ringraziare la Ma-

donna Ausiliatrice della grazia ricevuta. Ma Iddio disponeva diver-

samente, perchd, dopo avere sofferto con santa rassegnazione la sua

lunga e penosa malattia, invocando spesso i SS. Nomi di Gesu e di

Maria, la sera del 15 oorrente, alle ore 20 rendeva la sua anima

a Dio.

I giornali liberal i, che si sono occupati a narrare gli aneddoti

della camera militare del generate Pallavieini e 1'episodio di Aspro-

monte, pel quale il suo nome sara tramandato .alia storia, non hanno

avuto una parola per informare i loro lettori della fine veramente

cristiana ed esemplare da lui fatta.
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7. Piccolo Officio in onore del SS. Cuore, di Gesu. II Padre Gallifet

della Compagnia di Gesu fin dall'anno 1727 componeva in onore del

Sacro Cuore un piccolo offlcio, che recentemente fu migliorato, con

alquanti opportuni ritocchi nella frase latina, da un Padre francese

della medesima Compagnia. Esso e distribuito, secondo le parti delle

ore canoniche
;
ed ogni parte contiene un'antifona ed un inno proprio,

e si chiude con una comune orazione. Perd nella sua brevita 1'officio

del Gallifet celebra ad ogni periodo, e diremo meglio ad ogni inciso, una

particolare eccellenza del divin Cuore; e con svariati e caldi affetti

ne promuove il culto e 1' imitazione. II Santo Padre, per 1'organo della

S. Congregazione de
1

Riti, lo ha approvato non solo per la privata ma
anche per la pubblica preghiera, siccome vien detto espressamente

col decreto del 26 febbraio 1901.

n.

COSE ITALIANS

1. II varo della nave corazzata Benedetto Brin . 2. Ricostituzione della

Facolta teologica nel seminario di Firenze. 8. II Secretariate del

Popolo a Torino. 4. La Perseveranza contro il divorzio. 5. Le ele-

zioni amminiatrative di Napoli. 6. II Most di D. Lorenzo Perosi aMi-
lano. 7. II Messaggero e la scuola laica.

1. A Castellamare di Stabia ebbe luogo il varo della c Benedetto

Brin
, nave da battaglia di prima classe, le cui dimensioni principal!

sono le seguenti : Lunghezza massima, compreso lo sperone, m. 138.65;

Larghezza massima, fuori 1'ossatura, m. 23.30; Immersione, m. 8.21;

Dislocamento a carico normale, tonn. 13,426.85. La c Benedetto Brin

si pu6 definire come una nave a cintura completa, a cittadella coraz-

zata, con ponte cellulare di protezione corazzato ai fianchi, con ridotti

circolari e cupole pei cannoni da 305, con casamatte pei cannoni da 203.

La nave in carico normale portera una provvista di combustibile di

mille tonnellate, con altre mi lie di riserva, e potra percorrere a velocita

economica 10 miglia all'ora e 20 a velocita forzata. Lo scafo 6 costruito

interamente in acciaio
;
e 1'uso del legno, in vista del pericolo d' in-

cendio in combattimento, e stato del tutto escluso. L'apparato motore

e costituito da due motori principali a triplice espansione, ciascuno

a quattro cilindri e da 28 caldaie a tubi d'acqua. La Brin > avra

in armamento un equipaggio di 691 uomini, ed uno stato maggiore

composto di 37 uffioiali.

Degna di lode fu la pieta dimostrata dai capi-teonici del Cantiere,

i quali, all'alba del giorno 7 destinato pel varo, fecero celebrare una

Messa nella Cliiesa di Santa Caterina per la felice riuscita. Terminata
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U Messa, i cap! tecnici e gli operai, che numerosi erano accorei in

Chiesa, restarono genullessi davanti 1'AlUre circa un quarto d'ora,

invocando 1'aiuto della Vergine nella difficile manovra del varo.

Alle ore 9.30 giunsero da Napoli i Sovrani; e tra una caloa ster-

ininata di gente ebbe principio la funzione religiosa della benedizione

della nave, compiuta da Mons. Jorio, vescovo di Castellammare, circou-

dato dal Capitolo della Cattedrale. E quindi, dopo che la regina, madrina

della nave, accompagnata dal re, e recatasi al paleo del comando, ebbe

epinta contro il nuovo colosso marino la solita bottiglia di champagne,
si coininciaroiio a levare i puntelli, i cunei di sostegno, si tagliarono

le trinche, e si misero in azione i martinetti. La c Briii > discese

tauto lentamente, che parea ferma
;
e poi entrd maestosamente in

mare fra le salve dei cannoni, e gli ev?iva prolungati della folia.

2. La solenne cerimonia, pel ristabilimento della Facolta teologica

nel seminario di Firenze, fu celebrata il di 6 novembre. II compianto

Card. Agostino Bausa, negli ultimi anni di sua vita, ebbe in animo

di richiamare il Collegio teologico fiorentino all'antico splendore, ma

impedito dalla morte non pot6 menare ad effetto il coucepito disegno.

Era riserbato allo zelo del suo successore Mons. Alfonso Mistrangelo

il riprenderne lo studio con alacrita, e vederlo coronato di felioe riu-

scimento. La funzione religiosa della mattina, nella bella chiesa di

S. Frediano in Cestello, riuscl oltremodo solenne per 1'intervento degli

Illiiii e Rini Vescovi della Toscana. Nelle ore pomeridiane fu tenuta,

neH'Aula massima del Seminario, un'accademia letteraria e musicale.

Mons. Arcivescovo Mistrangelo voile prendere pel primo la parola ;
e

nel sno splendido discorso ricordd come nel 1348, e precisamente il

novembre, per concessione del Sommo Ponteftce Clemente VI, fosse

stato aperto lo Studio Fiorentino, il quale in breve divenne famoso; ne

rivocd altresi le glorie, specie a tempo dell'Accademia Platonica; ed in-

fine esortd i giovani chierici allo studio diligente ed assiduo delle varie

discipline scientifiche. Augurando noi alia risorta Facolta teologica

fiorentina vita prospera e ricca di frutti copiosi per 1' incremento

della religione in tutta la Toscana, presentiamo all' illustre Monsi-

gnor Arcivescovo Mistrangelo i nostri cordiali rallegramenti per 1 'opera

di sommo rilievo felicemente da lui compiuta.

3. Dai frutti si conosce la pianta ! La carita fioritissima che si

esercita dal Segretariato dei popolo in Torino, 6 un frutto o meglio una

abbondevole messe di frutti, di cui si onora quella santa, evangelica

istituzione. Tale 6 il segretariato del popolo : si compone di un' ac-

colta di nobili signori cristiani, avvocati, magistrati, professori, i quali,

sotto la guida del barone Carlo Ricci des Ferres, spendono a fa-

vore del popolo fatiche, Industrie, danari. Che favori segnalati ha

ricevuto la povera gente ! qaanti danari tolti alia prepotenza, alia
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burocrazia, alle infinte sense, ai raggiri del mal volerei Nello spazio

di cinque anni (1895-1900), i client! del segretariato hanno ricevuto,

per via di sentenze giudiziali, di tranaazioni, di arbitrati... il paga-

mento di Lire 28,799,35 ! La somma degli ufflcii, ossia degli atti ese-

guiti in favore de' poveri ricorrenti, ascende a 20,978. Non possiamo

se non dire, a conforto di que' generosi : Tutte queste azioni sono

scritte dal dito di Dio nel gran Jibro della vita, insieme co' nomi del

benefattori del popolo !

4. Di tempo in tempo fa capolino in Italia la minaccia dell'immo-

ralissimo disegno di una legge in favore del divorzio. Parlando noi,

pochi mesi addietro, su tale argomento (vedi i quaderni 1219-1221

II divorzio in Italia > Studio giuridico] dicevamo : < non occorre es-

sere clericale o professare le idee politiche di un partito piuttosto che

di un altro per combattere la proposta legge sul divorzio. Basta essere

uomini di cuore, di scienza e di pratico senno > .

La liberale Perseveranza del 18 novembre, in un suo articolo

sul divorzio, cosi si esprime : In Francia i divorzii, dopo la legge

Nacquet del 1884, verificaronsi per un 75
/

circa nelle piu grandi

citta, e solo per il residuo 25
/

in tutto il resto del paese ;
il che

forse (e senxa forse) potrebbe significare che 1'istituzione del divorzio

trova terreno adatto solo nei luoghi dove piu la demoralizzazione &

sentita, ma non nella massa del paese. Del resto, qui dove non si

arrivd ancora a far decretare la precedenza obbligatoria del matri-

monio civile al rito religiose, qui dove abbiamo moltissimo popolo

(andrebbe invece detto, I'intera naxione, tranne una microscopica mi-

noranxa) che ancora considera 1'atto civile del matrimonio come una

formalita in confronto del rito ecclesiastico, potrebbe seriamente soste-

nersi (se si eccettua, diciamo noi, 1'interesse della massoneria lavorante

seriamente alia distruzione della famiglia cristiana) essere una legge

sul divorzio considerata come una necessita del popolo ?

5. Grande era 1'aspettazione, con cui si attendeva da tutti 1' esito

delle elezioni amministrative, che hanno avuto luogo a Napoli il 10 no-

vembre. La lotta era sorda ma accanita tra il partito, che sinora

aveva spadroneggiato, e un comitato di deputati e senatori, a cui

avevano aderito il Circolo cattolico per gli interessi di Napoli e i mo-

derati. Anche i cosiddetti partiti popolari avevano presentata la loro

lista, diversa per6 da quella dei socialist!, che scendevano in campo

per conto proprio e presentavano 12 nomi. Nonostante tutti i raggiri

e gli equivoci, la lista unitaria progressista, appoggiata dall'ex depu-

tato Casale ebbe una piena sconfltta. Nessuno dei suoi candidati, tra

cui duole il veder uomini, che militavano per lo innanzi in ben al-

tre file, entra nel nuovo consiglio : Napoli ha dimostrato chiaramente

di volersi disfare di tutti gli elementi, che finora sono stati la sua
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vergogna e la sua rovina. La lista concordata e riusoita vittoriosa
;

tutti i 64 candidati entrano nel nuovo consiglio, a cui senza dubbio

inoombe un odmpito assai arduo e grave. Ma accanto ai 64 conser-

vator!, va a sedere a palazzo 8. Giacomo una minoranza di sociali-

st! e radical!, che certo daranno molto filo a torcere alia nuova ammini-

strazione. Tutti i 12 socialist!, che s'erano presentati, sono riuscit! ;

gl! altr! quattro sono della lista cosiddetta popolare. Forse il duca

Gualtieri Avarna, riusoito il primo della lista, sara il Sindaco di Na-

poli. Se le condizioni di questa citta sono tristi e deplorevoli, non

bisogna poi prestar fede a chi la dipinge con tinte cos) fosche e rac-

capriccianti. II popolo, il buon popolo che lavora e soffre, conserva

sempre la bella, schietta, onesta e gaia indole sua. II popolo napo-

letano ha una colpa sola, quella di esser troppo tollerante, di non sa-

pere a tempo e luogo dire e dare, quando occorra, il fatto suo a chi

se lo merita.

6. II M. D. Lorenzo Perosi riportd a Milano la sera del 16 no-

vembre un nuovo ed incontrastato trionfo col Mose, poema sinfonico

in tre parti con prologo. L' illustre Maestro voile interrompere la serie

dei suoi Oratorii sul testo del Yangelo, scegliendo si un argomento

biblico, ma svolgendolo con andatura pid libera e che piu diretta-

mente s'accosti al genere drammatico, ed adoperando la lingua vol-

gare. II libretto in versi, di gran varieta rispetto ai ritmi, fu scritto

dall'Avv. Cameron! e da Paolo Croci e il grandioso argomento offer!

scene, intrecci e contrast! d! singolare effetto drammatico. II prologo

e un tenero idillio pastorale nella terra di Madian; la prima parte

espone il mandate di Dio a Mosd per la liberazione del popolo; la

parte seconda e 1'intimazione al Faraone, la descrizione de! flagelli

come intermezzo e la cena pasquale ;
infine la terza parte descrive il

passaggio del Mar Rosso. Tutti i giornal! milanesi sono unanimi nel

riconoscere nel nuovo poema sinfonico perosiano un lavoro musicale

di prlm'ordine, quale poteva aspettarsi dal genio fecondissimo del Mae-

stro, sempre meglio disciplinato dall'esperienza in quella via ascen-

dente verso il perfetto ideale ch'egli va correndo con inesauribile foga.

II Mose fu dato per parecchie sere tra i plausi frequent! e le fer-

vide ovazioni al Maestro di un pubblico sempre affollato, scelto, in-

telligente. E 1'esecuzione, diretta dal Toscanini, dev'essere stata al

tutto eccellente, se la critica milanese, assai severa in questa parte,

non ebbe se non parole d'elogio pel direttore, per le parti di con-

certo, pel coro, per 1'orchestra. L'elogio e stato pure assai grande per

quel nuovo santuario dell'arte, che una Societa milanese seppe creare

col nome di Salone Perosi, trasformando a questo intento 1'antica

chiesa di S. Maria della Pace con restauri appropriati e decorazione

di gusto fine ed eletto.
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7. II Messaggero del 23 novembre racconta un episodic d'una povera
maestra elementare, che essendo stata messa a dirigere una scuola

di 57 ragazzettacci dai 7 agli 11 anni, ha domandato di essere tra-

slocata, tanto i suoi alunni erano sfrenati, ineducati, sporcaccioni.

Traendo occasione da cid, il Messaggero tra le altre cose dice : e Bi-

sogna vedeiii e bisogna sentirli questi piccoli demonietti : ne t'anno

e ne dicono di tutti i colori, senza preoccuparsi nd punto e ne poca
della maestra e del direttore. leri 1'altro due di essi si sono presi a

pugni tra i banchi e se ne sono dati tanti che 1'uno dei due, il pin

debole, 6 stato portato a casa mezzo morto, con la bocca insanguinata

e 1'addome pesto dalla scarica di calci. Un altro, alia maestra, che

gli faceva delle minaccie, ha osato mostrare, con un sorrisetto mefi-

stofelico e spavaldo, il suo bravo coltellino, che aveva saputo nascon-

dere alia rivista del bidello. E sempre, e per ogni nonnulla, bestem-

mie, imprecazioni, parolaccie, da far venire la pelle d'oca a un buon.

cristiano. Fatto sta che mentre si scrissero volumi e volumi, mentre

si teorizzo sulla causa* e sulla condizione fisica e morale della cana-

glietta, leggi pratiche e provvedimenti efficaci non furono mai presi.

E la piaga, intanto, dilago ogni giorno piii; e una generazione di

delinquent! infantili prepare una generazione di delinquenti adole-

scent!, poi giovinetti, poi giovani : tutta una scala dolorosa di umane

miserie, di umane vergogne, che si credette di poter combattere

con'unica legge; la legge delPistruzione elementare obbligatoria. >

Ma un prowedimento efficace perche la piaga dilaghi ogni giorno

pvii, rispondiamo al Messaggero, fu applicato colla istituzione della scuola

laica. E tutti quelli, che colla parola o colla penna concorrono a pro-

muovere la scuola laica ed a far guerra all'insegnamento delle scuole

cattoliche, concorrono pel fatto stesso a rendere sempre piu efficace-

quel prowedimento.

ni.

COSE STRANIERE

(Notizic Generali). 1. SUD AFRICA. Guerriglia e desolazione. II Times e la

guerra. 2. INGHILTERRA. Al banchetto del Guildhall. Elezione di

Galway. 3. GERMANIA. Anglofobia tedesca. Politica doganale.

4. FRANCIA e TURCHIA. II conflitto franco-turco. Fantasie alia Camera
francese. 5. PENISOLA IBERICA. Fermento nella Spagna. Incidente

ispano-maroccbino composto. Portogallo e Marocco. 6. GRECIA. Di-

sordini In Grecla. 7. NEL Nuovo MONDO. II canale di Nicaragua.

1. (Sun AFRICA.). II combattimento di Bethel, in questa campagna
che non finisce mai, e nel quale il colonnello Benson trovd la morte,

valse ad infervorare i guerriglieri che avevano ricevuto da questo uffi-
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dale britannico, in varie circostanze, eravi offese militari. Egli si po-

teva vantare di non essere stato mai scontitto dai boeri. La guerriglia

adun^ue, or qua or la e con success! piu o mono favorevoli per i

boeri stessi, ha seguitato e seguita ostinatisaima. Intanto si hanno no-

tizie ufBciose e particolari dello stato miserando dei campi di concen-

trazione nell'Orange, dove la morte miete vittime numerosissime, per
difetto di provvedimenti igienici e per cibi malsani. Frattanto la stampa

ingleee piu autorevole si mostra serapre pid impensierita della guerra.

Ecco quanto teste scrisse il corrispondente del Time*; con che inten-

diamo di riassumere le circostanze piu gravi della campagna, com'e

ridotta al presente.

< La guerra continua a trascinarsi in modo poco soddisfacente. Un

povero borghese non pud capaci tarsi che cosa stiano facendo i nostri

250, (XK) uomini contro i 10,000 boeri, al maseimo, che rimangono in

oampo. In certi luoghi vi sono non meno di 25,000 nomini, eppure
essi non riescono a rendere sicuro il paese in un raggio di 10 chilo-

metri. Come sapete, si sono volute dare 300 cartuccie per soldato. E
i soldati, quando sono stanchi e scoraggiati, le gettano via

;
i Cafri

le raccolgono a staia. Le autorita militari negano cid; ma io steRSo,

seguendo una colonna, trovai le cartuccie sulla strada. I boeri ne rac-

colgono immense quantita, e le usano. Quasi tutti i boeri, del resto,

sono armati di nostri fucili, usano le nostre munizioni e cavalcano i

nostri cavalli. Ad ogni momento poi i nostri comandanti perdono la

testa alia notizia deH'avvicinarsi di commandi boeri, e sgombrano sta-

zioni in cui si trovano depositi preziosi. Un glorno noi fummo fermati

da un picchetto che ci avverjii che 120 boeri si trovavano a poca di-

stanza. Ci dissero ancora che questi boeri erano in condizioni deplo-

revoli
;

la maggior parte montati su asini
;
solo 40 provvisti di buoni

cavalli. Questi 40 stavano alia retroguardia e si vantavano di poter

andare dove volevano, dicendo : c Le colonne inglesi hanno paura di

attaccarci, e non ci raggiungeranno mai : del resto non hanno affatto

voglia di raggiungerci > . Io riferii cid ad un colonnello, ed egli mi

dtsse che attaccare i boeri significava sacriflcare una quantita di no-

mini e che egli non voleva rischiarlo. Tutti i centri principali, ove

sono raccolti uffioiali, sono diventati altrettante Capue; entro le file

dell'esercito, col reclutamento degli irregolari, si e insinnata una grande

quantita di canaglie, che esercitano il ricatto contro i borghesi sotto-

messi alia legge marziale; ed il buon nome dell'Inghilterra e cosi tra-

acinato nel fango. >

2. (iNGiiiLTKKRA). Non ostante le condizioni pochissimo favorevoli

della guerra e i malumori cui danno luogo le notizie che provengono

<ial Sud- Africa, Lord Salisbury al banchetto del Lord Mayor tenuto,

due set timane fa, a Guildhall, insiste sul proposito di continuare la
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lotta, sino a tanto che i boeri non si sottometteranno interamente.

Lord Brodrick e Lord Selborne gli fecero eco. L'opposizione rappre-

sentata al banchetto da sir H. Oampbell-Bannermann e Lord Rosebery

espresso il pensiero della fine della guerra, ad ogni costo. Lord Cham-

berlain per il suo discorso di Edimburgo, nel quale fece paragone tra

il contegno del soldati inglesi nell'Africa meridionale e quello dei te-

deschi nella guerra del 1870, ha suscitato, come vedremo, in Germania

una grande agitazione. Intanto cade in acconcio notare che profonda,

a Londra specialmente, e 1'impressione destata dalla elezione di Galway,
citta posta sulla sponda occidentale d'Irlanda. II colonnello Lynch, il

quale ha combattuto da volontario boero nell'Africa del Sud, 6 stato

eletto a deputato. La cosa & tanto piu grave per il confronto delle

cifre, avendo ottenuto 1247 voti contro il candidate ministeriale con-

servatore Plunkett, il quale ne ha raccolti soltanto 473. L'eletto si

trova attualmente a Parigi. QueHta elezione che ha prodotto un

grande scandalo, viene considerata come un monito severe che giunge

da Galway a Londra e all'indirizzo deH'imperialismo inglese.

3. (GERMANIA). II discorso di Lord Chamberlain ad Edimburgo, nel

quale il ministro delle Colonie, per ribattere le accuse di crudelta,

fatte ai soldati inglesi, nella guerra africana, istitui il paragone

coi soldati tedeschi nella guerra contro la Francia, ha acceso una

specie di anglofobia tedesca. Da principio furono gli organi di oppo-

sizione e gl'indipendenti che attaccarono il Chamberlain. Oggi anche

gli ufficiosi entrano in lizza, dicendo che la Germania deve sdegno-

samente respingere le insinuazioni che vennero fatte contro il suo

onore. Ne sono valse le spiegazioni fornite dallo stesso Chamberlain,

il quale ha dichiarato aver lui voluto dire che tutti i soldati si com-

portano nell'istesso modo, in guerra. L'agitazione 6 cresciuta invece

di diminuire. Lo stesso organo ufficioso, la Norddeutsche Allgemeine

Zeitung, bench& abbia pubblicato che il Governo tedesco prende atto

delle dichiarazioni del ministro delle Colonie inglesi, osserva quanto

sia ingiustificata e quasi ridicola la maraviglia di lui per la sensibi-

lita nazionale dei tedeschi.

A guardar pero bene dentro in questa agitazione, non e difficile

scoprirvi i sintomi di una corrente antinglese la quale e andata, a poco

a poco, stabilendosi in Germania per causa di commerci e d' Indu-

strie. II discorso del Chamberlain ha fatto venire all'aperto cid che

era latente.

Intorno alia politica doganale tedesca ci pare degno di essere ri-

portato il discorso del Ministro del Commercio prussiano dottor Moeller

all' inaugurazione del Palazzo della Camera di Commercio di Krefeld,

discorso che manifesta i criterii del Governo nella questione impor-

tantissima. Eccolo.
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c Ben a diritto il Sindaco della Camera di commercio ha rilevato

che la lotta per la posizione mondiale, da impronta ai nostri tempi
e predomina su quasi tutte le altre questioni. Questa lotta viene con-

dotta da noi colla convinzione che la potenza politica si deve fondare

sulla prosperity del paese. lo non sostengo e non ho mai sostenuto il

criterio puramente materiale, che il denaro dia ai singoli individui

il diritto alia potenza. Ma la ooaa piu importante che noi dobbiamo

soatenere ed assecondare 6 lo sviluppo della prosperita generale, quale

base della potenza economica. Sul benessere delle classi produttrici

si basa la potenzialita tributaria, e su qnesta noi dobbiamo contare

per le spese del nostro esercito e della nostra marina. Se oggi le

nostre tendenze economiche sono coal vivamente combattute, la mi-

glior prova che ease sono giuste si ha nello sviluppo da noi raggiunto

negli ultimi tre decennii e che non ha giovato in eguale misura ad

alcun altro paese, eccettuati gli Stati Uniti; cid prova a favore del

sistema di un dazio protettivo moderate, e non a favore della libera

azione delle forze. E qui veramente che 1'idea del libero scambio ha

trionfato a suo tempo. Ma cid che si chiamava allora libero scambio,

non era un libero scambio illimitato
;
ma piuttosto un dazio protet-

tivo moderate; e credo che anche oggi qui non si trovi una grande

quantita di liberi scambisti, secondo il vecchio significato inglese.

Yoi tutti riconoscerete che un intervento dello Stato, sotto forma di

un dazio protettivo moderate, e utile agli scambii. E fuor di dubbio

che si rizzano i capelli in capo quando si affronta la questioue del

come trovare il modo di uscire dal caos dei problemi economici in

guisa che la nostra patria si mantenga all'altezza della sua posizione

mondiale. Noi non dobbiamo dimenticare che la base della nostra

forza fu sempre 1'agricoltura. Lo ripeto a voce alta, appunto in questo

distretto, perche noi vogliamo incondizionatamente che la industria

se ne convinca. Noi non dobbiamo in Oermania metterci sulla stessa

via che ha percorso 1' Inghilterra ;
e non dobbiamo lasciar cadere

1'agricoltura. Dobbiamo crearle la possibility di esistere, e precisa-

mente entro i limiti, nei quali possono sussistere 1' industria ed il

commercio. Questi ultimi fattori hanno tanto piu diritto di insi-

stere su questa condizione, in quanto che oggi formano la maggio-

ranza. Commetteremmo un errore, se lasciassimo cadere 1'agricoltura

come si e fatto in Inghilterra. L' Inghilterra era cinquanta anni fa

nolle stesse condizioni in cui ci troviamo noi oggi : essa importava

soltanto un sesto dei cereali aecessarii all'alimentazione
; cinque se-

Bti erano prodotti ddla propria terra. In seguito alia lotta per 1'abo-

lizione del dazio sui cereali, del 1840 e 1850, la proporzione si 6 in-

teramente invertita, e 1'lnghilterra importa ora cinque sesti e produce
soltanto un sesto dei cereali. A questo noi non dobbiamo giungere;
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ce lo vietano i rignardi alia nostra difesa nazionale, i riguardi al-

1' importanza della nostra popolazione agricola pel compimento del-

1'esercito, astraendo anche da altri punti di vista ideali. Quindi dob-

biamo cercare la via di mezzo, il compromesso. Sarebbe una sventura

86 uno dei partiti in lotta ne uscisse vincitore sull'altro, poiche al-

lora non si sarebbe trovato il vero compromesso. >

Gli oppositori, a quanto ne dice una corrispondenza da Monaco di

Baviera alia Neue Freie Presse di Vienna, risponderebbero alia poli-

tica doganale espressa dal Dottor Moeller, nella sostanza, con la po-

litica dell'ostruzionismo, di cui i radicali e i socialist! si servirono,

quando si trattd della legge, intorno alia moralita delle opere d'arte.

La tariffa doganale tedesca e destinata a produrre gravissimi effetti,

non solo nella politica interna della Germania, ma anche nella poli-

tica internazionale. Approvata gia, con lievissime modificazioni, la

tariffa suddetta dal Consiglio Federale, potra essere presentata al

Reichstag che si e riaperto il 26, nelle prime sedute.

4. (FRANCIA E TURCHIA). La politica della Francia nel conflitto con

la Porta venne coronata da ottimo successo. ^ultimatum appoggiato-

dalla presenza della squadra, a Mitilene, fece scendere a migliori con-

sigli il Sultano, il quale accetto di soddisfare alle esigenze francesi

su tutti i punti. La Camera francese e stata gratissima alia politica

del Gabinetto, esprimendogli la soddisfazione, con un voto di flducia

pienissimo. L' incidente franco-turco aveva dato nelle fantasie di

alcuni, i quali erano giunti perfino a far telegrafare da Pietroburgo
alia Koelnische, Zeitung essere intenzione della Russia e della Francia

di radunare una Conferenza per la esecuzione degli articoli del pro-

tocollo di Berlino intorno alle riforme che la Turchia doveva dare in

Armenia e nei poseedimenti europei. A Berlino quella notizia fece-

1'effetto di una bolla di sapone, com'era naturale.

La discussione alia Camera francese del prestito di 265 milioni

garantito dall' indennita dovuta dalla Cina, prestito che la Commis-

sione del bilancio aveva ridotto a 55 milioni, diede motivo -ad un
discorso importantissimo del Waldeck-Rousseau, anche perchS era sorto-

il socialista Sembat a lanciare accuse contro i presunti atti di cru-

delta commessi dal contingente della Repubblica in Cina, e per 1'op-

posizione che voleva esclusa la protezione dei missionarii francesi nel-

1* Estremo Oriente. II Waldeck-Rousseau, oltre a respingere trionfal-

mente le accuse suddette, fu felicissimo nel sostenere che la Francia ha

da interessarsi efficacemente della sorte dei suoi missionarii all'estero.

Come si concilia poi questo dottrinarismo con la guerra fatta nella

madre-patria alle Congregazioni religiose, vivaio di missionarii, e un
secreto della massoneria e dei suoi alunni.

5. (I'i:xisoL\ JHEKICA.). 1 disordini di Barcellona con relativi stati
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d'assedio, in occasione delle elezinni amministrative comprovano che >1

fermento, nella Spagna, e sempre minaccioso. Non sono raancati i

soliti bruciamenti di chiese. La malattia di Sagasta e giunta in mal

punto, per 1'azione energica del Governo. Tra per una cagione tra per

un'altra ed anche a causa del la politica ecclesiastioa e del decreto

sulle Congregazioni, non e fnori di probabiliti che avvenga una cri-i

miniflteriale prossimamente. Quanto al conflitto con il Marocco, la

Spagna ha avuto piena soddisfazione con il pagamento fattole dell'in-

dennita chiestale per la cattura dei due fanciulli operata dai kabili.

L'uccisione di un suddito portoghese perpetrata a fucilate da al-

cuni Mori e che, a Tangeri, produsse vivissima impressione ha con-

sigliato il Governo di Lisbona a procedere energicamente contro il

Marocco in via diplomatica. L'ucciso e un tal Aaron Azagury.

6. (GRECIA). Re Giorgio forse non si aspettava che, tornando dal

suo viaggio, dovesse trovarsi di fronte ad un avvenimento di tanta

importanza quanto qnello di una specie di rivoluzione per il fermento

suscitato nella studeutesca e nelle sfere dei dotti ateniesi per il per-

messo dato dal governo di tradurre in greco volgare gli Evangelii. II

disgusto e giunto a tanto che ci furono parecchie colluttazioni con la

polizia, le quali produssero la morte di sette individui. Lo stesso Mi-

nistero subl la crisi, che fu tuttavia risoluta. II motivo dei disordini 6

variamente giudicato a norma dei varii umori dei giudici della que-
stione.

7. (Nix Nuovo MOWDO). A Washington, dal Segretario di Stat: Hey
e da Lord Pauncefote venne apposta la firma al trattato per la costrn-

zione del Canale interoceanico di Nicaragua. II protocollo, conforme-

raente alle vedute del Senato americano, deve sostituire il trattato

Clayton-Bulwer, mentre la primitiva convenzione lasciava sussistere,

come dicemmo in uno dei precedent! quaderni, alcune stipulazioni

del 1850 favorevoli all' Inghilterra. Questa, al presente, rinunzia al

controllo collettivo e alia neutralita del Canale, mentre nella prima
convenzione non rinunciava che al solo controllo collettivo. II con-

trollo collettivo, infatti, che ha da sussistere in teoria, in pratica e

come non esistesse, perche non garantito se non dagli Stati Uniti.

Questi saranno autorizzati a fortificare il Canale e inoltre il governo

inglese accorda che la nuova Convenzione non abbia d'uopo di essere

approvata dalle altre Potenze. Un vero trionfo degli Stati Uniti!

SELOIO (Nottra Corritpondenxa). 1. II Congresso della piccola Borghetia

e il Congresso aprricolo. 2. II re del Belgio e 1'imperatore d'Allemagna.

3. Morte del Vescovo dl Liegi. 4. 11 anffragio universale. 5. 11

Belgio fuori di pericolo. 6. L'ultimo censimento.

1. Nei giorni 15 e 16 settembre u. s. ebbe luogo in Namur il Con-

gresso della Piccola Borghesia. Furono emessi i voti seguenti : che sia
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al piu presto votata nel Belgio una legge per il riposo della Domenica;
che questa legge assicuri contemporaneamente il riposo ai piccoli

commercial! ti, agli impiegati di commercio e agli operai ;
che la me-

desima si ra\vicini quanto e possibile alia legislazione tedesca COD si-

sterna c compensatorio > austriaco per le industrie del trasporto, i caffd,

le industrie a fuoco continuo; che le operaie siano libere una parte

del dopopranzo del sabato
;
che i padroni paghino d'ora innanzi gli

operai il venerdi invece del sabato.

Un congresso forse ancora piu interessante del precedente fu quello

agricolo, il quale ebbe anche esso luogo a Namur. Furono, tra le altre

cose, discussi i mezzi per fermare la corrente che spinge le popola-

zioni rurali a disertare la campagna. Questa corrente, si capisce, non

potra mai essere interamente repressa. Vi saranno sempre certi membri

di agiate famiglie agricole che emigreranno dai loro villaggi natali

per esercitare nelle citta quelle attitudini che acquistarono cogli studi.

Ma disgraziatamente essi non sono i soli, ed oggi vediamo una folia

di contadini fra i piu miserabili venire nelle nostre citta spinti dalla

speranza di salarii piu remunerative Risulta dalle idee scambiatesi

in quel congresso che per impedire tale emigrazione bisogna, in

genere, migliorare le condizioni di esistenza dei lavoranti rurali con

I'associazione sotto tutte le forme, con la beneficenza, con 1'utilizzare

sul posto stesso i prodotti agricoli destinati a usi industrial e infine

e soprattutto col fare amare al contadino la terra, facilitandogli 1'ac-

quisto di piccoli poderi sufficienti a procurargli almeno il principale

mezzo di vivere, se non a mantenerlo del tutto. Nel Congresso di Na-

mur il cittadino Vandeveld ha chiamato un'utopia la ricostituzione

della piccola proprieta ;
ma egli dice cosi perche & convinto del con-

trario. II piu grande ostacolo alia propaganda socialista e preciaa-

mente la passione del contadino per la terra. Per questa ragione ii

socialismo cerca di scoraggiare qualunque iniziativa in quest'ordine

d'idee. Affermano i socialisti che non solo & impossible la ricosti-

tuzione della piccola proprieta ;
ma che la tendenza alia formazione

dei grandi poderi e fatale e che per conseguenza il proletariato m-
rale crescera sempre piu con le sue miserie e le sue minacce. II

Belgio non si sconcertera tuttavia innanzi a queste previsioni gratuite

del socialismo, contrarie a quanto succede in America, in Germania,
in Russia e nell' Austria. Esso ha a sua disposizione societa che, me-

diante pagamento del decimo del valore di un possesso qualunque,
ne permettono 1'acquisto immediato, dandolo a credito riguardo il ri-

manente del prezzo. Esse potranno dare al movimento un' importanza

considerevole. I nostri piccoli coltivatori potranno avere piu tardi, gra-

zie all'associazione, 1'appoggio dei piu potenti proprietarii. Speriamo
che i nostri legislator! sapranno trarre vantaggio da queste idee e che

cercheranno di migliorare la legislazione in questo senso.
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2. Le relaiioni tra il nostro sovrano e 1' imperatore di Germania

sono alquanto tese e ID ogni occasions il paese ne risente gli effetti.

Un anno fa, per esempio, Ouglielrao II impedl 1* invio d'una legione

belga in China; quest'anno vietd al Governo Chinese di accordare

al principe Tchoun 1'autorizzazione di venire a Bruxelles. Corse la

voce in proposito che 1' imperatore col suo atteggiamento avrebbe

voluto impedire la concorrenza dell'industria belga a quella tedesca

nel celeste Impero, contrastando cosl gli sforzi fatti a questo scope dal

re Leopoldo. Cid pud essere, sembra perd che 1'ostilita del suo potente

vicino abbia un'altra ragione personale. II duca di Sleswig-Holstein,

fratello dell' imperatrice Augusta Vittoria, ha sposato la principessa

Dorotea, flglia della principessa Luigia, moglie di Filippo di Sassonia-

Coburgo. In seguito a tale unione, re Leopoldo e il suo nuovo parente

per alleanza, non furono d'accordo relativamente all'esito da dare a certi

tristi awenimenti. Quglielmo II intervenne e prese il partito del suo

cognato. Da cid I'animosita dell' imperatore contro il nostro sovrano.

II duca di Sleswig Holstein, per6, dopo quest! poco gradevoli avve-

nimenti fece con la duchessa un viaggio a Bruxelles, e da questo

memento si credette che non vi fosse il menomo dissenso tra di essi

e la Corte di Bruxelles. In ogni caso, i modi di fare dell' Imperatore

sono considerati nel nostro paese come spiacevoli e poco cortesi.

3. II 24 agosto u. s., verso le 10 di sera, moriva improvvisamente
1'86 vescovo di Liegi, Mgr. Vittorio Giuseppe Doutreloux. Da molto

tempo egli soffriva di un'affezione cardiaca che pur troppo lo tolse

di vita. Era nato a Ch6nt'e, presso Liegi, il 18 maggio 1837. Egli

fece i suoi studi d'umanita nel Collegio Maria Teresa a Herve, e di

filosofia nel piccolo seminario di Saint-Trond; incomincid quelli di

teologia a Liegi, e li terrain6 a Roma dove fu proclamato dottore in

teologia e ricevette 1'ordinazione sacerdotale nel 1861. Due anni piu

tardi, a 26 anni appena, lo vediamo vice-direttore del Collegio S. Qui-

rino a Huy, da dove fu promosso nel 1865 alia direzione del piccolo

Seminario di S. Rocco
; poi nel 1871, a 34 anni, gli fu affidata la

presidenza del grande Seminario di Liegi. Coadiutore di Mgr. De

Montpellier, egli fu preconizzato nel Concistoro del 15 luglio 1875 e

consacrato il 1 agosto dello stesso anno. Alia morte di Mgr De Mont-

pellier, nel 1879, egli prese possesso della sede episcopale il 24 agosto.

Era prelato domestico di Sua Santita, assistente al trono pontificale,

conte romano. II suo episcopate fu alquanto turbato negli ultimi anni.

Fu egli il promotore dei Congressi di opere sociali che si tennero in

Liegi dal 1886 in poi. Come tutti gl'iniziatori, il vescovo non mancd

d' incontrare oppositori, ma fiducioso nella giustizia della propria

causa, egli non si lascid dissuadere. La questione fu, soprattutto a

Liegi, occasione di liti violent! e penose fra cattolici, tutti per6 ani-
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mati delle migliori intenzioni. L'enciclica Rerum Novarum, invece

di placarli, rese piii aspri i dissensi. II vescovo intervenne pin volte,

con una autorita paziente, senza essere, perd, debole, per calmare

gli spiriti, ma non vi riusci prima del 1894, anno in cui, coll'ap-

provazione del Santo Padre, pubblicd la sua lettera pastorale sulla

questione sociale. Gli sforzi e i sacrifizi fatti dal Vescovo per far

tornare 1'unione fra i suoi figli furono incalcolabili, ma non vani,
come ebbe la consolazione di vedere prima di morire. La riconcilia

zione si rese ancora pift forte alia notizia della sua morte. Ne fu la

prova la grande affluenza di Liegesi ai suoi funerali. Una manifesta-

zione ancor piu commovente di questi sentimenti sta nella sottoscri-

zione pel suo monumento, la quale in due soli mesi ha raggiunto circa

70,000 franchi. II successore di Mgr Doutreloux sopra la sede di S. Lam-
berto 6 Mgr. Martino Rutten, decano del Capitolo della Cattedrale di

Liegi, vicario capitolare della Diocesi. II nuovo Vescovo 6 fiammingo,
essendo nato il 18 dicembre 1841 in Geylisgen, nel Limburgo, vicino

a Maeseyck, dove fu vescovo S. Lamberto, il patrono nazionale di

Liegi.

4. II suffragio universale e sempre all'ordine del giorno del par-

tito socialista-liberale, con una variante perd. II Big. Vandevelde, il

leader del partito socialista, si era dichiarato dal primo momento il

campione del suffragio politico delle donne. E una conseguenza logica

del suffragio universale salvo che non si pretenda che la donna sia un

essere inferiore escluso dal diritto naturale. II partito socialista, anzi,

I'iscrisse nel proprio programma. Oggi, pero, le donne che si sono lu-

singate di diventare elettrici, debbono rassegnarsi, poichfc Paccordo

oramai & deciso nel campo socialista-liberale per scartare questa que-

stione che sembro per un momento diventare una causa di discordie

tra i liberali e i socialisti partigiani del suffragio universale con la

rappresentazione proporzionale. Difatti i cattolici, pur essendo contrarii

a questa intromissione della donna nelle lotte politiche, avrebbero ri-

r.unziato al loro principio nella speranza di seminare contese tra i loro

avversarii, giacchd i liberali non ammettevano le idee femministe dei

loro alleati, il che bisognava evitare ad ogni costo. Le donne belghe,

del resto (e qui c'incontriamo di nuovo collo spettro che turba 1'esi-

stenza dei liberali) subiscono ancora troppo 1'influenza religiosa per

osare introdurre tale riforma nel nostro paese. Esse formerebbero per

il partito cattolico, al momento del pericolo, un esercito di soccorao

capace di salvarlo appena abolito il voto plurale. Va bene : ci doman

diamo, perd, che cosa diranno i socialisti convinti e di buona fede di

questo voltafaccia dei loro padroni?

5. Ancora per questa volta il Belgio d fuori pericolo. I liberali

1'avevano minacciato addirittura d'invasione di monaci, monache ecc.
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franeesi. Ora, i grand! ordini di uomini non ci hanno quasi mandate

ospiti. I loro membri si sono sparsi in queati paesi dove il loro zelo

apostolico trova il modo di esercitarsi con frutto. Al contrario un nu-

mero abbastanza grande di monache per lo pul dedicate alia contem-

plazione o alle opere di misericordia sono state accolte nella parte

meridionale della Fiandra Occidentale, dell'Hainaut, delle provincie

di Namur e di Lussemburgo. Le nostre popolazioni cattoliche le hanno

ricevute con cortesia, convinte ohe le preghiere di queste povere esi-

liate attirerauno le benedizioni del cielo sopra il paese e gli abitanti.

Le povere suore sapranno, con i loro atti di carita industriosa, ren-

dere centuplicate quanto si fa per ease in queste parrocchie in cui

I'assistenza pubblica e la oura dei malati lasciano ancora a desiderare.

6. L'ultimo censimento del 31 dicembre 1900 da una popolazione

di 6,815,054 abitanti. Ne risulta che il numero dei deputati, oggi

di 152, dovra essere aumentato. Difatti, contando un deputato per

ogni 40,(>00 abitanti, in avvenire si dovranno eleggere 170 deputati,

che si ripartiranno probabilmente come segue: Anversa, 21 deputato;

Brabante, 32; Fiandra occidentale, 20; Fiandra orientale, 26; Hai-

nant, 29; Liegi, 21; Limburgo, 6; Lussemburgo, 6, e Namur, 9.

Dal censimento del 1894 la popolazione ha aumentato di 473,096
abitanti.

GKRMANIA (Nottra Corritpondenza) '. 6. 11 nuovo Kulturkampf. 7. La

nomina di un professore all'Universita di Strasburgo. 8. Ingiustizie.

Conversione di una principessa di Prussia. Morte di Mr. Tbiel.

6. L'lmperatore rifiutd di sancire 1'elezione d'un impiegato di

molta vaglia il signer Kauffmann, al posto di secondo Borgomastro di

Berlino. La cagione di questo rifiuto si deve ad una consultazione giu-

ridica, fortemente ragionata, dove il signer Kautfman provd che la

co stituxione concistoriale del 1873 che metteva tutte le spese per la co-

struzione di chiese protestanti a carico della citta, oggi non ha piu

nessuna forza legale. In virtu di questa costituzione la citta di Ber-

lino 6 stata costretta a spese cosi enormi che si era offerta di riscat

tarsi, una volta per sempre, con venti milioni di marchi. L'lmpera-

trioe, il cui genio particolare e di fare costruire chiese protestanti, si

e mostrata molto offesa contro la citta. Due anni or sono, Ella non

ricevette le Autorita municipal! che vennero ad augurarle la buona

festa ed incaricd il suo ciambellano di congedarli rimproverando loro

la ostilita verso gl'interessi religiosi. D'allora in poi la municipality

ha rinunziato a presentare i suoi ossequi ed augurii all'imperatrice.

1 Continua la corrispondenza oominciata nel preoedente quaderno,

p. 505-510.

Serte XVIII, vol. IV, fate. 1235. 40 30 novembre 1901.
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II rifluto di sancire la nomina e 1'elezione del signer Kauffman e stata

1* riaposta data dalla Corte. Ecco per6 una cosa che interessera anche

i cattolici. Nel 1872 il Kulturkampf fu inaugurate con due articoli

violenti da parte della Kreuxzeitung, dovuti alia penna del Bismarck

stesso. II medesimo giornale pubblica ora altri articoli violent! per

accusare i cattolici, come fece anche nel 1872, di turbare la pace pub-

blica con attacchi ingiusti contro il protestantesimo ! La Kreuzzeitung

invita dunque i protestanti a difendersi ed a sostenere virilmente i set-

tarii del motoLos von Rom in Austria, i quali per partite puramente

politico, ma nascosto sotto il manto religiose, cercano di trascinare il

popolo al protestantesimo: li invita anche a sostenere 1'Unione Evan-

gelica (Evangelischer Bund) che fa una guerra accanita alia Chiesa

ed a proteggere la Societa di Evangelizzazione (Qesellschaft %ur Ausbrei-

tung des Evangeliums) che lavora alia conversione dei cattolici al pro

testantesimo. Or dunque si dice che questi articoli, i quali difatti si

scostano alquanto dalla natura ordinaria di questo giornale, siano stati

inseriti per 1'insistenza venuta alquanto da alto. Gia primo, al Con-

gresso Cattolico di Osnabruck, diversi oratori hanno dovuto segnalare il

ritorno verso le vessazioni e predirono un nuovo Kulturkampf. D'allora

in poi 1'associazione Gustavo Adolfo tenne il suo Congresso annuale e

scelse Colonia per residenza. Nella conferenza di apertura il primo bor-

gomastro della citta ^signer Becker, protestante, credette necessario di

manifestare la speranza che il Congresso avrebbe saputo evitare ogni

provocazione in mezzo ad una popolazione tutta cattolica. Nonostante

la sua raccomandazione vi furono certi oratori che non poterono aste-

nersi dal dirigere i loro attacchi contro di noi. Pochi giorni dopo il Con-

gresso dell' Unione Evangelica tenuto a Breslau, tutti gli oratori hanno

gareggiato in violenza ed in calunnie odiose contro il Papa e il Cat-

tolicismo. In questi due Congressi, ed in diversi altri, il soggetto

principale del dibattimento fu il movimento antiromano (Los vort

Rom-Bewegung) in Austria e in Francia, ed il mezzo da prendersi per
sostenerlo ed estenderlo. A Breslavia lo Schiefermeyer confessd che

senza il soccorso della Germania questo movimento si sarebbe estinto da

lungo tempo. Non furono forse inviati 51 pastori e piu di 600,000 marchi

per propagare il protestantesimo in Austria? Un pastore austriaco

signor Fussgaenger dicevu : La nostra opera consiste nella creazione

di nuovB stazioni, nella distribuzione di bibbie e di opuscoli e nel-

1'infrangere la pietra del Romanismo, perche venga presto il giorno

quando esso cadra in frantumi ! > Ultimamente hanno riunito nuove

somme, piu di 300,000 marchi, per indurre i Cattolici Austriaci ad apo-

statare. Fanno spiccare specialmente la seguente ragione che costituisce

un ravvicinamento verso la Germania : la rottura con Roma, 6 un affare

nazionale tedesco.
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7. In mezzo a questa effervescenza dei protestanti contro la Chiesa,

Ouglielmo II voile mostrarsi equo verso i cattolici, acoogliendo 1' in-

sistente loro dimanda perche alia facolta filosofioa dell' Univereita

di Strashurgo fosse nominate un professore cattolioo per la storia ed

un altro pure cattolico per la filosofta. Intanto fu pubblicata la no-

mina di professore di storia nella persona del Dr. Martino Spahn,

figlio del celebre membro del Centro tedesco, giovanissimo di eta, ma
valente d' ingegno. L' intero eeto de' professori protestanti tedeschi

scorsero in questa misura un radicale attacco contro il monopolio
delle cattedre, da loro posseduto in Strasburgo, ed i professori di

quella Universita andarono si lontano da inviare persino una grave

protesta aU'Imperatore contro la nomina da lui fatta. Ma questi, per

tutta risposta, sped! un telegramma al Governatore dell'Alsazia-Lo-

rena, dicendosi soddisfatto assai d'avere aderito al desiderio de' cat-

tolici col decreto di nomina del prof. Sphan. < Gli Alsati Lorenesi,

diceva, ed i miei sudditi cattolici in generale devono applaudire.

Ed i cattolici avevano gia applaudito di cuore; ma in quei giorni

sorse il malaugurato incidente dell'apostata Hoensbroech, il quale,

violando contro ogni diritto il segreto della privata corrispondenza

epistolare. gittd a pascolo del pubb.ico certe confidence, fattegli tre

anni or sono dallo Spahn. I cattolici ne furono dolentissimi e le co-

lonne de 1

loro giornali andarono piene di giuste lagnanze contro 1'im-

prudenza commessa dal giovane professore ;
tutti perd espressero la

ferma eonvinzione che un errore giovanile e passeggero, senza dubbio

gia ricreduto da chi 1'ha commesso, non doveva togliere le belle spe-

ranze, che nella sua attivita di scienziato sinceramente cattolico s'erano

riposte. Cos) 1* incidente fu messo a tacere. Ma non cosi taoquero i

non cattolici, i quali ripresero e continuarono in coro gli attacchi al

Qoverno, protestando contro la deterininazione di erigere in massima

la nomina di un professore cattolico in una Universita dello Stato l
.

1
II vecchio prof. Teodoro Mommsen ha preso per tutti la parola in-

serendo nella MXnchncr Ntuetten Nachrichten una formola di protesta, che

fa ben poco ouore alia Bua sclenza ed alia sua fama. Secondo lui ilCon-

fessionalismo e il nemico mortale della scienza universitaria >; il Palladio

delle UniTersita e I' investi^azione senza preaupposti (die vorauitetzungtlote

Fortchung) ;
la nomina di un professore perobe cattolioo o perche prote-

tante eccita il sentimento della de(rradazione 1 II prof, di Monaco, Ba-

rone v. Hertliog, pubblico in data 17 novembre una vigorosa risposta alle

illogicbe ogaervazioni del Mommsen. Rasa, insieme con altre dei professori cat-

Ulici Willmann di Praga, Grauert e Mayr di Moaaco, fa ora il giro della

stampa cattolica tedesca. II solerte nostro corrispondente con manchera

d'informarne iutorno il seguito di questo importante dibattito. Nuta dell*

Direttone.
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I cattolici della Prussia non cessano di rivendicare pei Polac-

chi la liberta di usare la propria lingua e di farla insegnare ai loro

fanciulli; chiedono inoltre 1'istruzione religiosa pei bambini polacchi.

I Polacchi da parte loro hanno sempre mostrato buona volonta per im-

parare il, tedesco che loro necessario. Circa 300,000 Polacchi si sono

eparsi e fissati nolle province tedesche per lavorare e crearsi una

posizione ; perd il Governo mantiene la politica intollerante e perse-

cutrice. A Thorn, GO alunni polacchi del ginnasio furono condotti

in tribunale sotto 1* imputazione di societa segreta. Venticinque furona

graziati, gli altri condannati da un giorno sino a tre mesi di carcere.

Questa cosidetta societa segreta non era altro che un'adunanza di gio-

vani che studiavano la lingua e la letteratura polacca, severamente

proibita nel ginnasio. Piu duramente furono trattati gli abitanti di

Wreschen
; per motivi di religione una madre fu condannata a due anni

e mezzo di reclusione
;
furono battuti alcuni fanciulli che non avevano

imparato il catechismo in tedesco, perch& non lo capivano. Ora tale

tirannica persecuzione ha esasperato ed inacerbito i Polacchi di Prussia,

d'Austria e di Russia. Perd i deputati polacchi prussiani per ben

difendersi dovrebbero sempre intendersi, ed essere d'accordo col Centra

del Reichstag, e non fare come gli avversarii comuni che in diversi

distretti rifiutarono di votare per i candidati del Centre.

8. Gli Stati Protestanti contribuiscono a giustificare la proposta

del Centro del Reichstag in favore della liberta d'esercizio del culto

cattolico in tutta la Germania.

A Geisnig in Sassonia, il cappellano cattolico viene otto volte

1'anno per i soldati cattolici e fa sempre annunziare anticipatamente
i giorni e le ore della celebrazione dei Santi Misteri. II pastore chiese

al Ministro della Guerra di proibire questa pubblicazione e di proi-

bire anche ai civili di assistere alia cerimonia religiosa. II Ministro

si arrese alia domanda del Pastore. A Meissen il Pastore chiese ed

ottenne la proibizione di fare la processione il giorno del Corpus Do-

mini, ed e da notare che questa processione aveva luogo nel recinto

della scuola e del presbiterio della Chiesa cattolica che non toccava

neanche la via maestra. A Limbach i 500 cattolici abitanti della citta.

hanno chiesto 1'autorizzazione di organizzare il loro servizio religiose,,

e il Ministro rifiutd. I 1000 cattolici di Blankenburg, ducato di

Brunswick, hanno domandato fino dal 1888 e per diverse volte 1'au-

torizzazione di stabilire col& una parrocchia, e di far nominare nn
curato dal Vescovo di Hildesheim da cui dipendono; ma il Governo.

si oppose sette volte 1' ultima fu nel 1895.

La Landgravina Anna di Hesse, vedova, nata Principessa di Prussia,

6 entrata nella Chiesa Cattolica. L'abiura del protestantesimo ebbe-

luogo a Fulda. Molti anni or sono, un'altra principessa di Prussia,
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la Regina vedova Maria di Baviera, si fece cattolica, e nel 1826 fa

il Principe Enrico di Prussia che entrft in seno alia Madre Chiesa.

Nei primi di settembre mori a San Jos6 Mgr. Thiel, vescovo della

Kepubblica di Costarica dal 1880. II Kulturkampf scaccid il giovane
lazzarista dalla stia patria; egli parti per Costarica, ove, nonostante

le molte persecuzioni, rius 1 a formare un clero, a stabilire il servizio

parrocchiale anche nelle provincie piu lontane, ed in mezzo a indi-

geni sino allora ribelli all'effkacia della religione, Mgr. Thiel fu un

vero apostolo.

PER LA LIBERTA DELLE CHIE8E

La Civiltd Cattolica trattd piu volte ed anche di recente questo

argomento '. Crediamo tuttavia ben fatto pubblicare qui per intero

il aeguente important) ssimo atto della benemerita Opera dei Congress! ,

perche rimanga nella Collezione del nostro periodico testimonio pe-

reune dello zelo e della perizia giuridica con che 1' illustre Presideute,

Conte Avvocato Paganuzzi, seppe difendere i diritti inviolab.li di Dio

e quelli dei cattoiici suoi concittadini. Sarft grato inoltre ai moltis-

simi nostri lettori, chiamati in causa nella presente oontroversia, di

poter comodamente attinpere in qnesto lavoro giuridico di primo
ordine gli argomenti per difendere, all'occasione, la liberta delle loro

chiese.

Rieorso del Consiglio Direttivo dell' Opera dei Congress* a S. E. il Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri contro la Circolare 25 settembre 1901

lei Ministro Guzrdasigilli c Sull'uso delle Chiese*.

Kccellenza. Una nuovft c j^ravissinia oftVsa e recata alia Chiesa Cat-

tolica e ai Cattoiici d' Italia dalla Circolare 25 Settembre a. c. Sull'uso

dollc chic>s(> ., pubblicata il 9 correntc, da S. E. il Ministro Guardasi-

gilli, che fa parte del Ministero da V. E. presicduto.

Econ essa sono, senz'altro, * victati nrlle Chiese, i Congressi, lecon-

tri, -ti/.c. le riunioni e qualunque altra adunaiiKa a porta chiuse o cn
U-ttcra d invito: e (notiamo di pnssaggio), dal linguaggio della Circ-o-

lare possono parorc victati nelle Chiese stesse, non solo i Congressi ecc.,

((iniiiii di clero e <li laii-i, ma quelli ancora di solo Clero; e i Concilii

e i Sinodi ecc. i quali, stando al testo della Circolare, sebbene permessi,

trattandosi do' biHOgni di culto e di disciplina, non lo sarebbero

occupassero anche di fede, di dottrina, di morale, di insegnamento. di

axione rellgiosa : tutt<> rio con manifesta violazione dell'art. 14 della 1

i:. Ma^jri" 1
S T1 sullc Prerogative del Sommo I'ontetice o delle guaren-

che cosi suona:

1 V.-di i quaderui 1133, 1139, 1141, 1143, 1J
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fe abolita orni rrsti-i/imir speciale aUVscrci/io del diritto <li riu-

nione dei membri del Clero .Cattolico .

Potremmo dire, Eccellenza, che la Circolare fu giudicata, come si

meritava, dalla stanipa imparziale di ogni partito.

Ad ogni modo, non contenta della sola censura della stampa, TOpera
dei Congress!, che sopra ogni altra Societa Cattolica Italiana, come e

accennato dal suo nome, e chiamata a promuovere appunto pubbliche
Adunanze e Congress!, perche sugli interessi Cattolici ogni disc-ussione

e deliberazione sia presa alia piena luce del sole; vuole entrare in piu

niiuuto esanie dell'accennato documento, per porre in chiaro come esso

sia in aperta opposizione coi principii di quella liberta a cui tutti i Cat-

tolici Italian! hanno diritto, e in aperta contraddizione colla legge.
E invero per quali motivi intende la Circolare dar ragione dell'ema-

nato divieto?

1 perche : e invalso il costume di adunare negli edificii sacri Con-

gressi, Conferenze, Convegni, per discussion!, manifestazioni, propa-

ganda, sopra argomenti social! e politici ;
e fatto cosl il tempio

scuola e cattedra di opinion! che invadono il campo degli ordinamenti

civili ed economic! della Societa; si ingenera nei cittadini il sospetto

che esso sia asservito alia propaganda dei partiti militant! ;

2 perche: si porta nel medesiino (tempio) 1'ardore delle passioni

profane che eccitano a dividere gli animi e si da cagione a polemiche

irose, spesso a tumulti e disordini
;
cose tutte disdicevoli al rispetto,

alia venerazione onde conviene esso (tempio) sia circondato, offen-

sive alia dignita e santita del luogo ;

3 perche : tutto ci6 e un abuso che perturba il tranquillo esercizio

del culto ed insieme la coscienza dei credenti
;

4 perche: i credenti, soprattutto, vogliono ed hanno ragione di esi-

gere, che la Chiesa sia 1'asilo inviolato dove possano raccogliersi per

adempiervi, con piena tranquillita di spirito, opere di pieta o di reli-

gione; e non sia, con la parvenza di quelle, convertito in sede di par-

si titi intransigent!, talvolta ostili alle istituzioni e alia patria;
5 perehe: tali adunanze hanno scopo d' indole politica;
6 perche : le Chiese servano unicamente alle funzionl religiose, e

agli atti di culto od al medesimo intrinsecamente connessi*.

Ora, prima di tutto, senza parlare dei Congressi tenuti dal solo Clero,

perche in Italia, per quanto ne sappiamo, non se ne tenne alcuno; po-

niamo subito fuori di questione certe accuse che giuridicamente possono
valere assai poco: che i Cattolici siano partiti militant!

,
che i Cat-

tolici siano intransigent! ; poiche ogni uomo di onore, di cuore, di

sana e salda tempera d'animo, non puo non avere piu punti sui quali

non transiga ne possa transigere ;
e in un tempo di tanta divisione sopra

ogni principio, religiose, sociale, politico, non abbia dei priucipii per i

quali egli combatta e debba combattere.

Non dubitiamo poi di poter affermare solennemente : essere un as-

serto, il quale sarebbe smentito dagli stessi ufficiali di P. S., che assistono

almeno dal 1897 (e forse assistettero sempre a tutte le nostre Adunanze),
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fra noi a 'mirhe imsi-. tiiiniilti ;ii .

Basti notare, che If i ten^ono srmpn- ncn solo alia

presenza, ma sotto la dire/im flettiva dei nostri Venerati Pastori. e

il piu el. -llf voltr .lei ni.Mri Kri-.mi Veseovi
; per far trapire. Hie nfe pole-

miche iro.se. ne tuinulti, ne dUordini, avvengono o possono mni in esae

<nire fra noi. Ne, un NY-rovo, ne nn Parroco ]j piTinettorohho, rima-

nendi i>nr -iMiipro luofo sarr<> il tempio ove siede un Congresso, e fun-

gendo i Pastori da veri Pnstori. quando ]<> presiedono.

Ma un'altra osservazione dobbinmo fare II Ministro (Juardasigilli

parln di propaganda sopra argomenti social! e politic! ch< invadono il

campo dcjrli ordinamenti civili ed economici, e di adunan/c i-on
s<-,opi

d'indolf politic*.

Ebbciic: iisciamo una lnioiia volta, ch<> ben no ^ tempo, dallV<jiii

voco. S per tali t'rnsi si intcndo, che nelle noHtre Adunanze e n-i iK.^tri

Conjrrrssi, non facondo (picMioni *p-fulativ<', ci occiipiamo del concrete

e positivo bene dcgli individui e della societA, e che considerando non
solo diritto ma dovere, come Cattolici, ed appunto perchfc Cattolici, di

sanare. per qnanto 6 da noi, le piaghe della societa e di migliorarla,
ci adoperiamo a formare dei cattolici veramente cittadini: di initigare

le aspre/./e c le division! tra classe e classe; di scolpire nella mente e

nei cuori dei nostri fratelli di Fede, e di Patria, 1' idea sublime di una
Patria grande e rristiann: tutto ci6 e vero, tutto ci6 confermiamo, di

tutto ci6 ci gloriamo. Ed in questo senso, noi ci occupiamo di quistioni

civili, economiche, politiche; e ce ne occuperemo sempre, abbiansi a

tem-rr If imMre Adunanze in Chiesa o in aperta campagna. Ma lungi
dallVs.M-re i|iiesto un invadere il campo degli ordinamenti civili ed eco-

nomici; e. anzi un portare la nontra pietra all'edificio civile ed econo-

mico del nostro caro ed amato paese; questo e quello acui, specialmente
in un paese libero, tutti devono concorrere, senza che possano essere

tacciati di invasioni e di usurpazioni.
E in tutto cio non tacciamo che applicare effettivamente, imincdia-

tamente. i principii Cristinni: e cosl adoperando, le nostre Adunan/.e,

i nostri Congress! non sono che un concorso che i nostri Pastori doinan-

dano a noi, prima ancora che noi ci offriamo per esso a loro E cio li

conforta mirabilmente in quell 'innestare e far penetrare, che loro in-

combe, nella societa gli insegnamenti della Chiesa
; poiche es>end<> noi,

laici, ciofe, una parte del popolo Cristiaim, n-illa facilita piu 1

'

inm

1' intromissions d-l lievito del principio Cristiano nella soeieUk laica,

quanto 1'animosa dichiarazione di alcuni laici, di far proprii <li met

tere in pratica codesti insegnamenti della Chiesa e di operare perchfc
altri fratelli li abbiano a seguire. Ma codesta non 6 azione iudegna
della Chiesa e dei nostri Templi: tutt'altro! Bisognerebbe allora inter-

dire, che nella chiesa si spiegasaero p. es. al popolo le ma^i-ir.-iii e stu-

pende Encicliche Rerum Novarum e Graveg de communi del Santo Padre

Leone XIII ed anzi tutte le Encicliche di Leone XIII sul Politico Prin-

cipato, sulla Liberia, sulla Autorita. sulla Costituzione degli Stati, sui

doveri dei cittadini, contro le sette, sul matrimonio cristiano, e tutti i
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suoi insegnamenti; non essendovene un solo che non miri, per dirlo con

semplice parola, alia gloriosa e sublime riconquista della civilta piu pro-

gredita e perfetta, rivendicandola e rendendola cristiana ! Ne allora per
lo stesso motivo piu potrebbe accennarsi da un Pastore ai doveri <<-

nomici delle varie classi sociali
;
e ad un sacro oratore sarebbe inter-

detto di parlare di alleanza tra Chiesa e Patria; o ricordare e rirliiumarc.

a memori ed immemori nepoti, che 1'epoca piu grande dell' Italia nostra,

1'epoca gloriosa dei Comuni, sorse all'ombra libera e feconda della Chiesa
e del Papato.

Che se per contrario, si intende per politica, per invasione dei Cat-

tolici negli ordinamenti civili ed economic! ecc., che noi convertiamo i

nostri Congressi in acri e spesso atroci dispute e gare; in quelle di-

spute e gare che sono proprie dei partiti che si contendono la signoria
e il dominio nella pubblica cosa, e vi anelano; possiamo altamente pro-
el amare, ed 6 notorio, che di tutto cio non ci occupiamo, e non ci oc-

cupiamo ne nei Congressi ne fuori di essi. Per cio, anche, sicuri di

nou poter essere smentiti, dobbiamo dire che tutte codeste ultirne asser-

zioni non hanno alcuna base di vero. Ed e strano del resto, che inentre

si fa guerra a tanta eletta parte di Cattolici, perchfe non fanno altro (si

dice) che pregare; quando si trovano Cattolici, che dopo aver pregato,
si accingono alacremente a rendere vivi, attuosi, nella societa con gli

accenuati insegnamenti, i principii del Vangelo; si sentano cacciati dai

templi, perche il tempio si pretende dissacrato dall'applicazione imme -

diata e pratica dei principii cristiani !

Ne e vero che nel tempio si porti da noi 1'ardore delle passioni pro-

fane. Tutti intesi come siamo noi Cattolici (e tanto ineglio perche lon-

tani da vere ed ardenti agitazioni politiche) a cio solo, di rendere cri-

stiano il nostro paese, e di difendere le istituzioni che abbiano ancora

di cristiano piu che il nome; noi combattiamo le passioni profane; noi

non le facciamo nostre. E se con ardore propugniamo tra noi quello

che puo essere piu conducente per la causa Cattolica nella societa; e

ingiusto, e temerario che ci si convenga, che ci si accusi di profani e

che si tacci di profano il nostro linguaggio, quel linguaggio del cuore

che animato dalla fede erompe per trasfondere tutto il suo fuoco in tutto

cio che lo circonda. N6 occorre di rispondere all'accusa che i .cattolici

producano divisioni
;
essi che cercano efficacemente 1'unione degli animi,

la concordia di ogni classe sociale, la vera pubblica pace!

Come pure non 6 vero, che i Cattolici abbiano talvolta convertito

i templi in sede di partiti ostili alle istituzioni e alia Patria. Gia il

talvolta fa vedere la poca sicurezza, 1'esitazione dello stesso Ministro

nella timida e ad un tempo ingiusta insinuazione, che pur lancia contro

di noi. Noi affermammo e riaffermiamo questo : che noi vogliamo la pro-

sperita, la gloria, la grandezza della nostra Patria. E anche qui, dob-

biamo ripetere 1'osservazione di priina; se mai fossimo venuti meno al

rispetto dovuto o alle Leggi, o alle Istituzioni, o al nostro Paese; i no-

stri Pastori, present! edirigenti ci avrebbero richiamati al dovere nostro,

al dovere di Cattolici, i quali devono volere e vogliono lealmente in-
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viola!" e ri-i'.-tiai" totto (rfA "'In-, anrlir nel cam (>'
i civil*', sin jnviola-

hilr ri|n-Maliilr.

1'ur^-ati cosi i Cattolici da tali taivir; li pun dirsi Icjrittimo. _>

dirsi (It'^iiu di nsscr\ an/a, il divirto t'atto loro collft accennata Cirrol

luriarsi alia pn-srnza sotto la guida dri loro I'aHtori nHI loro

y Dove diriamo awrrtitamento: alia prettenza e sotto la guida
del loro Pastori c nrlle loro Chiese; poiche sono invero di principal is

giino mom. -nto i|ur-;ti quattro punti : 1' c-ho i I'astori non lasriann in

balla d'i tVddi l<> Chiese; ma sono Kssi chc Ii raccolpmo, ^uidano. prr

Biedono, nmmnostrann, nei loro Con^rc.ssi : risolvt'iulo e decidendo ogni
loro dubbio ;

t> impartcmlo autoritA alle loro delibcrazioni : 2 t-hc il pro-

graiiuna drllc mtrc Adunanz>, Congress!, ecc. 6 previamentc appro-
vato dnllu Autorita Kcdt-siastica c-ln- li prcsicilt- : :{ che all'uopo la

i Autorita rst-rcita (come esercit6 piu di una voltai il sun diritto

di rirhiamare i CongressiHti a maggior esattezza nei loro discorsi c pro-

poste, ecc. : 4 che le nostre Chiese anche pel nostro Diritto Pubblico

sono, non gia dello Stato, dei Comuni, ecc. ma fanno parte del patri-

monio Ecclesia.stico Cattolico, o della Chiesa cattolica.

E diciamo avvertitamente o della Chiesa Cattolica
; poiche es-

sendo i templi tra gli enti e gli istituti cui lo Stato riconosce, net

nostro diritto pubblico, personalita e capacita, solo perche e in quanto
la Chiosa diede loro origine, vita, legittimiti e li riguarda e continua

a riguardare per proprii; cosl non possono considerarsi, logicamcntc.
come estranei alle ragioni patrimoniali della Chiesa Cattolica, rigunr-
data pure come Soggetto a se, sovrastante agli altri Enti od Istituti, di

cui Essa 6 autrice, legittimatrice e conservatrice : Enti od Istituti chn

sono per Essa mezzo necessario al compimento delle alte sue funzioni

spirituali.

Con che confermasi 1'insegnamento della Cassazione Romana: * II

cCodice negli Art. 2, 433, 434, fra gli altri, riconosce e conferma la

personalita e capacita giuridica nei singoli istituti di natura Eccl'<ia

* stit-a, in cui la Chiesa si estrinsqca, e concreta verso la societa civile

il suo utticio religiose .

Tra le cose che al culto sacro sono inservienti e senza cui il mi-

enistero sacro torna impossibile, il tempio, ove si celebra e si rat-col -

gono le adunanze religiose, eccelle per importanza e necessita di d<>-

c stiuazione... II tempio e le cose sacrate al culto sono indispensabile
c mezzo per 1'esercizio del culto e della magistratura spirituale (Deci-
sionc l! Marzo 1890, estensore Masi, Foro italiano p. 748) .

Ne, del resto, ci6 fu dal Ministro messo in dubbio. Egli intatti,

colla sua Circolare, non assume di esercitare sulle Chiese atto di prn<

pricta o atto in nome di pro^rictario ; inn bensl atto di alta polizia <-

clf-ia-^tifa. di sorveglianza, quanto all'uso conforme o no alia loro d* 1-

stinazione; e cioe quanto all'uso canonico o non canonico delle stease.

<>ra nlle doinandc : 1)
' so il divieto contenuto nella Circolare 25 set-

tciubre p. p. sia legittimoV , : 2) se esso obblighi alia sua o

vanzaV, noi crediamo, Eccellenza, non possa rispoudersi che risolu-
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tamente, di no. Tal divieto non 6 legittimo : ne alcuno e tenuto alia

sua osservanza.

I.

Non e legittimo E invero, sfatati i vaghi, ed indeterminati as-

serti, di contorno, per cosl esprimerci, del Ministro Guardasigilli sulla

pretesa invasione che i nostri Congressi farebbero nel campo degli or-

dinamenti civili, politici, economici ecc.
;
in che fa egli consistere 1'of-

fesa del diritto sociale, per la quale si crede alia sua volta in diritto

come investito dell'Alta Polizia Ecclesiastiea, di escludere dai nostri

templi i Congressi, sotto pena di sequestrare le temporalita o di revocare

i Placet e gli Exequatur ai Beneficiati, ai Vescovi, ai Parroci, ai Ret-

tori ecc. o di chiudere le Chiese pubbliche, appartenenti ad Enti mo-

rali, e a non beneflciati?

Ma innanzi di rispondere, ci siano, Eccellenza, concesse due osser-

vazioni :

La prima : che il sentire le pene, oscure, indeterminate, straordinarie,

comminate ai trasgressori Rettori di Chiese, Vescovi, Parroci ecc.

che avessero tenuti o promossi Congressi nelle Chiese, ci porta involon-

tariamente a pensare a' tempi, per grazia di Dio, lontani, delle pene
arbitrarie a libito del Governatore, e ci sentiamo mormorare all'orec-

chio i famosi bandi e le classiche grida del secolo XVII.

La seconda : essere Canoni accertatissimi in Legge e Giurisprudenza
i seguenti :

1. Che, la Polizia delle Chiese non spetta cheai Pastori dellaChiesa:

su di che la Giurisprudenza e ormai pienamente costante e pacifica.

2. Che, secondo il Diritto Canonico e la pratica costante della Chiesa

Cattolica sino ai nostri giorni, i Templi si possono adibire, sempre col

permesso dell'Autorita Ecelesiastica, non solo a Congressi, ma a Dispute,

a Conferenze, e persino a Rappresentazioni ed Oratorii Sacri od Acca-

demie, purche tutto sia informato al principio Religioso.

3. Che, anche secondo il Regalismo piu esorbitante quale e quello

raccolto dal Regolamento 2 marzo 1899 per 1'uniforme esercizio della

Regalia e per gli uffici degli Economati generali dei Benefizii vacanti
,

e secondo la Giurisprudenza, alia quale la Relazione del Ministro Finoc-

chiaro-Aprile, che precede il Regolamento, si richiama : i sequestri della

temporalita ecc., le repressioni in genere contro i Beneficiati non pos-

sono applicarsi che o per cattiva condotta morale o politica degli In-

vestiti (Decisione del Consiglio di Stato 11 giugno 1897. Giustizia Am-
ministrativa 1897 pagina 240): o per malversazioni delle cose e della

dotazione del Benefizio all' investito affidate: o per danno o irregolarita

rispetto alle cose medesime. E la irregolarita si avrebbe, p. e. pel non

pagamento di prediali, per contratti fittizi, per denuncie infedeli, per

collusione nelle affittanze, ecc. (Relazione citata e Articoli 16 e 19 del

Regolamento pur citato) : e quindi per fatti che rechino detrimento e

pregiudizio materiale al patrimonio. La costituzionalita poi di un Re-

golamento di Regalia, come quello 2 marzo 1899 (considerandolo pure
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liinitatamriit.' a talniii pnnti del MM -istema penal. . !],.

Stalnl" I ma: i par.-, a dir vem.a-sai duMiia. I' "ii/.n

poriare per ntilla la qiie*ti<>ne. die qui non 6 il caftO, lie il lii"'j.>. -nl-

I'art is dello Statuto I mar/.o 1M S die parla solo del re-tn; <li di-

ritti spettaiiti alia podestA Civile in matcria benefidaria : <-i -einbra

assai e..nt. --labile : h die tin Ke^olainento nuovo possn dar e--ere e

vita ad tin potere penale pin esteso di quelln die era srntto nei vari

preeeileiiti IJe^olainenti regional! : e questo alineno per le I'nivineie, per
le qnali lal potere penale <-<.-i e-te-.> HMD sii isteva : i? <-lie in noine

della ei.n-erva/.ione o della repre-.-ione. >i comminino od irrojrhiim sen/.a

alcana garanzia giudixiaria e in onta ddl'art. 71 dello Statnto) penc
como p. e. il sequestro dei benoHcii, la revoca o sosponsione dei Placet

e degli K.rn/u<ifnr ecc che rie^i-om in fine a condanna, alia deradeii/.a

perpotua o temporanea di tin Meneficio; la <juale il Codit-e I'enale ir-

roga, solo dopo che intervenne a scriverla nelle sue tavole art. 20

N. 4i I' intero Potre leg-islati\ >: e per tal modo il potere penale dello

Stat.i re-ta affatto invaso e frustrato ; 3) che le pene possano CS-MT.-

cosl arbitrarie nella inisnra, da potorsi convertiro, a solo placito di uii

Ministro, in vere e proprie confische; senza parlare dell' iniriuria e dei

ilanni niorali t-he da tali peno derivano. Ed e strano, anche qui, che

il principio della gradua/ione dellc pene tanto jjelosainent,- pesato e

delimitato nel Codice si frustri P sorpassi in un Regolamento. sonza rc-

gola e peso. E tutto cio per non dire, che 1'art. 18 dello Statuto parla

di Benefizii e non di Chiese : le quali, nella loro amministraxionc e con-

serva/ione, sono civilmente govcrnate da Leggi, ben diverse da quelle

della K'f-alia e degli Kconomati, che Bono per la massima parte di

ease, le Leggi snlle Kabliricerie (Legge Italica 15 settembr^ 1807, De-

creti Itnperiali :>() novetnbre 1809, 6 novembre 1H10 ecc.). E senza dire

pure, che le Chiese sono il soggetto principale di diritto cui servono i

Beneficii, e non vicevcrsa: esse sono il piu; il Beneficio, il meno. -E
non e, certamente, amico verace della Suprema PodestA Civile, chi esa-

gerandone le prerogative ne tisurpn il noine!

4. Che, non puo parlarsi ^itiridicamente di abuso di una cosa, se

non quando siasi fatto uso di cssa, contrario alle Leggi. Ne oocorre

di dire, che in un paese libero, quule deve essere il nostro, e collo Sta-

tuto 4 marzo 1848, per Legge non possono intendersi le Cireolari Mini-

sterial! le quali non esprimono che la volonta di un Ministro: ed ease

sono senza qualsiasi forza se non fanno capo ad un prinm die deve

essere una legge.

5. Che giammai andie allora che dall'uso pote>ser<> .lerivare incon-

venienti, pu6 sopprimersi Tuso --
specialmente, se ai possibili itu-onve-

nienti. I'ns-e giA stato recato rimedio, fosse facile di altriinenti rerarlo.

6. Che, non si potra inai avere JHT altnso, eio die puo cadere sotto

il potere discrezionale di chi ha il diritto all'u><>.

7. Che, specialmente chi e incompetenie. nitinm- ina(cr/>i>\ non po-

trA mai arrogarsi il potere <li ^indicare nutorevolniente de||'u-o piu o

meno opportune, che fa di una cosa il possessore legittiino di -ssa : e

meno che mai potrA, senza usurpazione. intervenire per reprimerc.
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8. Che, nessuna incompetenza, ratione materiae, nel nostro Diritto
T>
ul)hlico, puo avers! maggiore di quella che distingue ed anzi separa

le due PotestA : Chiesa e Stato.

9. Che quanto si puo dire sulla non soggezione alia Autorita Ci-

vile delle Chiese governate da Rettori aventi beneficio, Chiese che il

Ministrb vorrebbe dipendenti dalla Regalia; a piu forte ragione deve

applicarsi alle Chiese non governate da Rettori con Beneficio; Chiese

che il Ministro minaccia di chiusura, nelcaso che vi si tengano Congress! .

Ma cio premesso, in che consistono, adunque, Eccelleuza, per af-

fcrmazione del Ministro Guardasigilli, le offese del diritto della Societa,

dei privati e dello Stato, che si commettono dai Cattolici trasgressori,
coi loro Congressi nelle Chiese : per legittimare le gravi, oscure ed in-

terminate conseguenze penali minacciate ai Rettori ecc. delle Chiese

medesime ?

Sono queste ; gia lo vedemmo :

1. Perche possono esservi cittadini nei quali si ingenera il sospetto
che il Tempio sia servito ai partiti militanti

;

2. Perche tali Adunanze possono perturbare il tranquillo esercizio

del Culto e la coscienza dei Credenti
;

3. Perche vi sono cittadini che vogliono raccogliersi nel tempio con

piena tranquillita di spirito per adempiervi opere di pieta o di re-

ligione .

Ebbene puo parlarsi, sul serio, Eccellenza, di offesa sociale o di

pericolo di offese sociali, di offesa ai diritti privati, di offesa ai diritti

dello Stato, nel sospetto che il Tempio sia asservito a partiti militanti ;

nel dubbio che tali Adunanze turbino il tranquillo esercizio del Culto

e la coscienza dei credenti
;

nella possibilita che la tranquillitA, di spi-

rito non sia pienamente assicurata a quei cittadini che vogliono rac-

cogliersi nel Tempio per adempiere opere di pieta e di religione ;

quando si ponga mente, anche soltanto ad un'unica circostanza, fra

tante che potrebbero essere invocate, ed e, che tali Adunanze si ten-

gono non solo con 1'assenso, ma col desiderio, ma per eccitamento, ma
per comando dei Pastori piu alti della Chiesa? E si attenda quindi, che

ogni credente, che di credente non abbia che 1'ozioso nome, deve ben

persuadersi che le Chiese coi loro Congressi non servono ai partiti mi-

litanti : ma bensl al loro Vescovo o al loro Parroco ;
che pel breve tempo

in cui si tengono i Congressi (che e qualche ora di Congresso in un

giorno di un anno, e in una chiesa, su migliaia, su piu che 40,000 chiese

in Italia!), i credenti provvedono meglio alia loro coscienza col delibe-

rare, per invito dei loro Pastori, ed assumere sopra di se opere di mo-

mento pel bene sociale, che nelle solitarie preghiere, nelle quali solo

non sta la vita cattolica; e che, quando i Pastori cosi giudichino (si

noti bene: quando i Pastori cosl giudichino), bisogna alle dolci opere
di pieta e di religione, congiungere e anteporre anche, secondo il caso,

il lavoro e le fatiche a pro della societa e dei fratelli?

Ma come mai il sospetto dei Templi asserviti ad un partito : e

< le distrazioni di spirito potranno essere nelle circostanze accennate,
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di reato O di fntti incriminahili. anrhr *}n aH'orrhin pn-ocriipato
del .Minium invf-'it-i dell'Alta Polizia Kcclcsinstica? Ecoine pu6 reg-

gere tale inrriminaziono: se ci6 che e piu '.s|Mlicnt- si compia in una

Chiesa, 6 di s|>fttau/.a soltanto del ^iinli/ic. cd ordinaniciitu del I'arroco,
del Ve-eov... u d,-l Uettore della Chifsa?

E 8e per spogliare un Iuvctito del Beneficio e poter invocare la

repressione, ci vuole la cattiva romlotta, o morale, o politica dell'Inve-

stito (Consijflio di Stato. decisione! 11 fiiu^no 1897), o la nmlver>;i/i<>neecc.

sso fatta, sullc cose sacre o sulla dotazione del Benefieio; non e

a>surdo (per uon dire di piu) parlnre di malversa/ione rattiva con-

del Kettore ecc. per tenersi in una Chiesa piuttosto un Congreaso
che un Catwhisino; assurdo non di verso da quello ch- il Ministro com-
metterebbe supponendo che il Parroco doveva celebrare piuttosto una
Messa che cant are un saline? Assurdo tanto piu grave e stravagante,
attosa < la neutrality disarmata . non ostante I'Art. 140 C. P., sotto la

quale lo Stato e abituato a riparare, ogni qual volta la Chiesa faccia

appello al suo braccio forte, couie p. e. perche sia ditesa la soglia del

tcmpio, inviolabile davvero ai profani, dalla baudiera di satana o della

massoneria che voglia introdursi nella Chiesa, anche nei raomenti piu

Holenni, in cui si cornpiono i piu augusti mister! !

Seuonche: gli assurdi in logica e in diritto non aouo altro che im-

ppssibilita e illegalitA manifeste: e le illegalita manifesto non possono

obbligare alia loro osservanza.
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Antoine C. S. I. Corso d'economia sociale, trad, dal francese dal-

1'arcid. Dott. PIETRO MARTIXELLI sulla 2* ed. riveduto e aumentato dal-

1'Autore con introduzione del prof. G. TONIOLO. Siena, Biblioteca del

Clero, 1901, 8, XXXII-674 p. L. 6. Cfr Civ. Catt. XVI, 9 (1H97) 708.

Bartolo S. inons. II Catechismo cattolico (Testo di Mons. SCHUBLLBR)
dilucidato da Postulati scientific! e comenti fondati sovra gli studi mo-
d-rni. Roma, Pustet, 1902, 16, XXIV, 280 p. L. 2,50.

Bernies V. Spiritualitt et immortalitt. Paris, libr. Bloud, 1901, s,
VIII-496 p. Fr. 5.

Berzieri L. Potenza del Sole e bencfici effetti delle sue radiazioni. (Estr.

dalla Riv. di Fig., Mat., e Scienze Nat.). Pavia, Fusi, 1901, 8, 36 p.

Bibliotheca Sanctorum Patrum Theologiae tironibus et univer>o

clero accommodata. Curantc IDS. VI/.XIM SacraeTheol. prof, in Pont Instit.

S. Apollinaris, Roinae. Series I. Patres Apostolici. Vol. I. Doctrina duod.

Apost. Epistola IS. Clcmentis ad Corint. Romae, Forzani, 1901, 8, 224 p.

- Cfr. il presente quaderno p. 595.

1 Non Mndo potblle dw oonto dell* molte opera, oha ot vengono invUt*. con quIU
olleoUndine che tl votrebbe d*gll ert{t Autorl e d* not, ne dUmo InUnto on annunito

ommulo che non Import* lcan gindizlo. rUerbandool dl tornrrl topra a woond* dcll'op-

portuoiU e dello spazio conoesso nel pertodloo.
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Bosnians H. IM, Trigonometric de Tycho-Brahe. (Extr. Rev. des

sclent, oct. 1901). Louvain, Polleunis, 1901, 8, 20 p.

Capra L. Principii di Scienza Morale e di Economia politica csposti

per le Scuole Normali. (Bibl. di Filos. e Pedag., 86). Torino, Paravia,
1901, 16, VI-319 p. L. 2,50. Vedi presente quaderno pag. 596.

Chollet J. A. IM psychologic du Purgatoire. (Psychologic surnaturelle).

Paris, Lethielleux, 1901, 16, XII
;
216 p. Fr. 2.

Campaux A. Les Pecheurs de Galilee. Paris, Lethielleux, 1901, 8,
136 p. Fr. 2,50.

Clerissac P. H. L'AmeSaine. Paris,Oudin,1901,16,IV-180p. Fr. 2.

De Grandmaison G. Soldats de I'Eglise. Paris, Maison de la Bonne

Presse, 1901, 8 gr., XII-380 p. Con ricche illustrazioni.

Didon 0. P. Gesu Cristo. Traduzione di MANFREDO TARCHI. Siena,
S. Bernardino, 1901, 16, 960 p. L. 5. Cfr. Civ. Gait. XV, 9 (1894) 91.

Foglie d'olivo. Note storiche. Firenze, Pellas, 1901, 16, 64 p.

Contiene: CARLO PACINI. // B. Bernardo Tolotnei e la sua festa a Settignano.

Al Monte Olivcto (Sonetto). Nella feita di un'Eroina della cart/A A COCCHI. 11

Monastero di Monte OUveto presso Firenze. F. RAVAGLI. L'abbazia di Furneta e i

Monad Ollvefani.

Gasquet Aidan. A little book of Prayer, from old english sources.

London, Cath. Truth. Soc., 1900, 24, VIII-56 p.

Gonzales Herrero F. El Hipnotismo a la luz de la Filosofia, de la

Fisiologia y de la Moral. Cuenca, Madina, 1901, 8, X-578 p. Ps. 8.

Gruber E. S. I. Giuseppe Mazzini. Massoneria e Rivoluzione. Studio

storico-critico. 2* ed. con i testi originali italiani di molto accresciuta

dall'A. Traduzione dal tedesco di EUGENIC POLIDORI S. I. Roma, Desclee,

1901, 8, 344 p L. 5.

Guiraud J. L'Eglise et les origines de la renaissance. (Bibl. de I'ensei-

gnement de I'histoire cedes.). Paris, Lecoffre, 1902, 16, 342 p. Fr. 3,50.

Index generalis rerum occurrentium in Decretis Sacr. Rituum Con-

gregationis per tria priora authenticae collectionis volumina digestis, cum
enunciatione suffragiorum atque adnotationum quae in quarto volumine

exhibentur. Vol. V. Romae, ex typ. polyglotta, 1901, 8 gr., 524 p. I 5 voll.

L. 44. Cfr. Civ. Catt. XVII, "2, (1898) 80; 4 fid.) 207; 11 (1900) 326.

Joly H. Sainte TMrese (1515-1582). 2^e ed. (Les Saints). Paris, Lecof-

fre, 1902, 16, 244 p. Fr. 1.

Julius C. Die griechischen Danielzus&tze und ihre kanonische Geltung.

(Bibl. Stud. VI. 3, 4). Freiburg i. Br., Herder, 1901, 8, XII-184 p. M. 4.

Lombard! C. luris Canonici privati institutions. Ed. II. ab auctore

rev. et expol. Romae, Desclee, 1901, 8, tre voll. 516; 512; 452 p. L. 12.

Cfr. Civ. Catt. XVII, 1 (1898), p. 344.

Lapeyre P. U action du Clerge dans la reforme sociale. Paris, Le-

thielleux* 1901, 16, VIII
;
408 p. Fr. 3,50.

Lossen W. Der Anteil der Katholiken am akademischen Lehramte in

Preussen. Nach statist. Untersuch. Koln, Bachem, 1901, 8, IV-164 p.

Mazzella C. Praelectionesscholastico-dogmaticae tractatibus qui deerant

locupletatae atque in compendium redactae auctore H. MAZZELLA archiep.

Rossan. philos. et theol. doct. Vol. IV. complectens. Tractatus de Sacra-

mentis et de Novissimis. Ed. altera Romae, Desclee, 1901, 8, 464 p. L. 5.

Cfr. Civ. Catt. XVII, 985; 10, 338, 332; 11,597, (1900). XVIII, 2 (1901), 88.
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Muratori L. A. Kf>isf<>l<trin t-.li. rural., da M. CAMIM.HI. II. 1699-1706.

Modena, Soc. tip. mmlm.. 1901, 8, di p. XVI, piu da p. 365 a p. 844. L. 1J

Musso G. P. Del contrabbando di guerra. Dissertazione di Lattrea.

Torino. Mai), tip. naz., 1901, 8, 106 p.

Peries G. L' intervention du Pape dans Velection de son successeur.

Paris, Roger, 1902, 16', XX 212 p. Fr. 2.

Ricci M. Letter* al sac. Tomm. Pranti. Lugo, Ferretti, 1901, 16, 52 p.

Sacconi G. liallate picene Rotelia, De Sanctis, 1901, 16, 48 p. L. 1.

Saturnine da Caprese <>. F. M. L' addio di 8. Francesco alia Verna

gecondo frate Masneo e un'antica relazione intorno all' indulgema ! n <

Porziuncula. (Risp. al sac. prof. S. MINOCCHI). Prato, Veatri, 1901, 8, 48 p.

Schmidt J. Des Basilius aus Achrida, Rrzbischofs von Thesnalonich,

bisher unedierte Dialoge. Kin Beitrag zur Geschichte des griechischen
Srliismas. (Veroffentl. a. d. Kirchenhist. Sem. MUnchen. n.7). Mttnchen,

Lentner, 1901, 16, VIII-56 p. Fr. 1,60.

Seguenza Giuseppe nella sua vita e nelle sue opere, con prefazione

del prof. M. CIVILKTTI. Palermo, tip. Pontificia, 1901, 8, 72 p.

Statist!ca della Istruzione primaria e normale per I'anno scolastico

1898-99. (Ministero di Agr., Ind. e Comm. Direzione ge*i. della Statistica).

Roma, Bertero, 1901, 8*. LXXX p.

Statistica delle cause di morte nell'anno 1899 (Idem). Roma, Bertero,

1901, s", LXVI p.

Struzzo L. L' organizzazione di classe e le Unioni professionali. (Pice.

ilihl. della Cultura sociale). Roma, Soc. ital. di Cultura, 1901, 16, 80 p.

Suau P. Un Jesuite. Le P. Georges Boutelant. Paris, Oudin, 1902, 16",

VIII- 192 p. Fr. 2,90.

Tuccimei G. Un preteso organo rudimentale nel ceroello umano. (Estr.

dalla Rivista Intern, di scienze sociali e discipline ausiliarie) . Roma, 1901,

8, 24 p.

Valli C. Istruzioni medicfte e consigli igienici per uso dei Sacerdoti.

2 ed. Como, Cavalieri, 1901, 16, 312 p. L. 2. Cfr. Civ. Ctt.X\. 11

iv.ii) p. 610.

Vasari G. Prose scelte, ossia la vita propria, il trattato della pittura

t- lc vitc dei piu illustri pittori itaKani. 3* ed. (Bibl. Scolastica, XIII).

Parma, Fiaccadori, 1901, 16, VIII-320. L. 1.

We is J. E. Die Chorale Julian's von Speier zu den Reimoffizen des

yranziwus-und Antonius festes Mit einer Einleitung nach Hss. heraus-

gegeben. (Veroffentl a. d. Kirch<>n?>ist. ,SV?H. Milnctun. n. 6). Munchen,

Lentner, 1901, 16, VIII-34, XXXVIII p. Fr. 2,80.

Altre pubblicazioni pervenute: LEGOE8E 8. Fent-ntia Thomo-Cajetano de di-

stinction? inter tuppotitum naturam et ea-ittentiam. (Estr. dal Divut Thomat), 1901,

16", 50 p. BILLIA L. M. La Religione nnU'educixione. Discorso letto il 13 nor.

1899 all' Univeraita di Torino. Prolueione al Corao di Filoeofla. Torino, Streglio,

1900, 8, 24 p. Cteit. 50. II med. Ne cattedre di morale, n? morale dt catte-

dre. Torino, Bararalle, 16, 16 p. Cent 40. 8ARTO G. Giubileo PontifUale di

Leone X.JIL Lettera Pastorale. Venezia, tip. Patriaroale, 1901, 8, 14 p. DE LIMA
VIDAL J. E. Primado Pontificio. Conferenciaa religiusas recitadai n 84 Cathe-

dral de Coimb-a. Coimbra, impr. Acoademioa, 1900, 8, 64 p. BATTAINI D. MO.

// I'upnto nella civiUae ntll- letter*. (Fede e Sciema N. 6). R)ma, PnUt, 1901, 16,



640 OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

98 p. Gent. 80. FERRETTI L. 0. P. Pensieri su Leone Till tratti dalle opere del

card. AGOSTINO BAUSA. Firenze, tip. San Giuseppe. 1902, 24, 48 p. Cent. 30.

GALLERANI A. 8. I. / due principal* Serntoni di N. S. Qetu Crigto esposti (Ma

piet(t dei Fedeli per fornire materia di meditazione, di lettura spirituals, di predi-

cazione. 3* ed. ital. Modena, tip. Pontiflcia ed Arcivescovile, 1901, 1C", 432 p. L. 2.

GBECH S. mona. Oesit CVi'sto. Diaoorsi di Awento. (Estratto dalla Poliantea Ora-

iorla XXII). Palermo, tip.
" Bocoone del Povero , 1901, 8, 48 p. GIORDANO B,

Red. Discorsi sacri per la Novena del S. Natale. Napoli, Feata, 1902, 16, 100 p.

Gent. 80.

GUSMINI G. sao. La vita spirituale. Conferenze ascetiche. Vol. IV. Parte VII.

e VIII. Rimedi, conforti e frutti della vita spirituale. Bergamo, 8. Aleeeandro, 1901,

16 608 p. L. 8. (t 4 volumi). PICA I. Barnaluto Jesu9 avec nous et S*s Adora-

teurs Modttes. Simples entretiena. Tournai, Gaaterman. 1901, 12, Xtl 612 p. L. 4,50.

Presao L'Autore, via Tata Giovanni 20, Roma. SOLITUDES. Becueil de retraitee

luensuellea aacerdotalea. Publication de 1'Ouvre dea Oampagnea. (Au Clerqe). Paris,

Oudin, 1901, 24, X-492 p. GIORDANI F. veaoovo di Alatri. Novena in prepara-

zione alia festa della Nativita della Madre di Dio e ditgli uomini venerata notto it

titolo dtlla Libera in Alatri. Froainone, Stracca, 1901, 24, 40 p. REGOLAMENTl
esercizi di pieta per gli aacritti alia Congregazione di Genii Crocifiaso e di Maria

Addolorata per impetrare la buona morte. Acireale, tip. XX secolo, 1901 24, 80 p.

RAN1EIU A. sao. Corso di istruzioni catechittiche fatte nella Metropolitana di

Milvno. Ed. VI. rivednta el acoresciuta per cu.a del Oollegio dei Parroci di Mi-

lano. Vol. L Milano, BoniarJi-Pogliani 1901, 8, 548 p. Cfr. Civ. Catt. VI, 8 (1865)

p. 94 L'ALUNNO^del Santuario guidato nelle Sacre Ordinazioni. Opera trat>otta>

'lal franoeae ordinata ed ampliata per cura del sac. PIBTBO M." DE AMICIS, della.

Congr. dellaMiasione.Torino.Artigianplli.igOl.ieo.SOSp.L. 1,50. 8AGGESE G.aao.

Al giovine Clero speranza della Chiesa 'napoletana dopo le fepte autunnali. Napoli,

Cevoli, 1901, 8, 16 p. DOCUMENTS de Minister* Pastoral. Publication de 1'Oeuvre

dea campagnee. (Au Clerge). Paria, Oudin, 1901, 16, 788 p. Fr. 3.
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I.

Nella Cronaca romana del secondo quaderno di novembre,

accennammo discretamente alle discussion! vivaci seguitc in

quest' ultimo scorcio di tempo tra cattolici, e dicemmo che la

cagion loro deve ricercarsi non gi& nel concetto e nella pra-

tica della democrazia cristiana, qual fu sapienteraente pro-

clamata dal S. Padre, non essendovi cattolico il quale di ^ran
cuore non I'ammetta, ma in alcune aggiunte volute ad essa

farsi da qualche gruppo di cattolici, certo colle migliori in-

tenzioni. Una di tali aggiunte ci pare particolarmente degna
di considerazione, benche poco s''intenda come mai ess.a abbia

potuto innestarsi nel programma della democrazia cristiana.

Ma tant'6 : vi si 6 voluta da parecchi far entrare per forza,

e in guisa tale che costituisca uno dei caratteri distintivi

tra i cattolici del vecchio stampo o intransigent, come di-

cono, e quei democratic! cristiani.

Eccola tale aggiunta, come fu proposta, con molta uni-

formita persin di linguaggio, in conferenze, opuscoli e gior-

nali, di cui non faremo il nome, perch6 vogliamo serbarci

assolutamente oggettivi e scevri d'ogni qualsiasi personale

riguardo. E inutile, dicevano, inculcare al nostro popolo i di-

ritti del Vicario di Cristo, finch6 esso popolo calpesta i diritti

medesimi di Cristo. Prima lavoriamo a ritornar cristiano il

popolo, e poi potremo efficucemente adoperarci per 1' indipen-

denza del Papa ; giacche sofo in una rinnovata societd art'

stiana troveremo una posizione non solo tollerabile ma de-

corosa al Papa.

La stampa cattolica piu risoluta, e in primo luogo YUnitd

Cattolica di Firenze si oppose a questa enunciazione, che

Serie XVIII, vol. IV, fate. 1236. 41 10 dicembre 1901.
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volevasi dar come parte del programma di democrazia cri-

stiana; e vi si oppose, crediam noi, meritamente. Giacche

lion tanto per il prima ed il poi, che e veramente una for-

mola sgraziatissima piena d'equivocazioni, ma su cui insi-

stere potrebbe parere una logomachia, quanto per la massima

stessa involuta in quel giro di parole, I'argomento diventa

di somma importanza e conviene trattarlo, affin di schiantare

in sin dalle radici un malinteso, il quale dividerebbe iusanabil-

mente i cattolici, snaturerebbe la loro azione religiosa e so-

ciale, e cid che piu monta, sconvolgerebbe i disegni sapien-

tissimi del S. Padre e frustrerebbe molte delle speranze da

Lui riposte nell'opera intelligente ed ordinata de' suoi figli

prediletti, i cattolici italiani.

Con che, se non c' inganniamo, si rendono abbastanza

manifesti i confini e 1' indole di questo nostro articolo. Esso

lascia espressamente da parte la misura ed i modi accidental!

del presidio terreno e delle garanzie concrete della indipen-

denza papale (la cui definizione spetta al Pontefice), per te-

nersi nella sfera serena di principii piu generali ed astratti,

e rispetto ad essi dar giudizio di un' idea tra cattolici discussa.

Non e dunque un articolo di polemica contro i liberali o contro

lo Stato italiano; ma un'amichevole conversazione fra catto-

lici, per chiarire le nostre idee e metterci d'accordo.

II.

Conveniamo pienamente cogli autori dell' enunciazione

dianzi riferita, essere non pur necessario ma urgente il dovere

delle associazioni cattoliche, di darsi alia rinnovazione del po-

polo nostro, in mezzo a cui sventuratamente la vita cristiana

e assai decaduta e va, per mille cause a niuno ignote, decadendo

ogni giorno piu. Ma che cosa vogliono essi significare quando
ci dicono: pensate prima alia rinnovazione cristiana del

popolo, mettete in questo per ora tutte le vostre forze e tutte

le vostre energie, anziche distrarle nel rivendicare la libert&

ed indipendenza del Papa, la quale puo venire soltanto dappoi ?
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- Se vogliono signiflcare I'imposaibttitA di manchire innanzi

insieme arabedue le grand! cause, collo stesso zelo, colla me-

(Irsiina concordia di pensieri e di voleri, con pari ardore e

costanzadi opere, hanno torto. SI, hanno evidentemente torto,

perche, tale impossibility non esiste.

E che non esista il prova in primo luogo, coll'autorita del

suo insegnamento e del suo esempio, il Capo della Chiesa,

che da quando fu per la rivoluzione ridotto allo stato intol-

lerabile, nel quale si trova, non ha cessato mai un istante dal

promuovere insieme, non implicitamente soltanto ma ancora

espiicitamente, senz'ombra di differenza, colle parole e cogli

atti, e la causa dell'indipendenza sua e quella del risanamento

morale e religioso del popolo italiano. II prova, in secondo

luogo, il fatto perdurante dei figli devoti della Santa Chiesa, i

quali o individualmente o collettivamente, massime poi disci-

plinati nei Circoli d'ogni nome e specie, nei Comitati, nei

Congressi, si adoperarono a tutto uomo, in quanto era loro

possibile, e con tutti i mezzi disponibili di propaganda e di

azione, eosl per 1'una cosa come per 1'altra. E superfluo re-

care di questo fatto, visto e palpato ancor dai meno provetti,

e visibile e palpabile tuttavia ad ognuno, le prove partico-

lari, che sarebbero infinite.

Or noi intenderemmo agevolmente che dai migliori cattolici

d'azione e in particolare dai piu ardenti propagandist! della

democrazia cristiana ci si venisse a dire: vedete : le due cause

son tanto grandi, tanto nobili, tanto important!, che nessun

sacrifizio pub parer troppo grave per esse : non datevi dunque

tregua mai, non dite mai basta. Avete fatto molto, ma non

ancora abbastanza: raddoppiate dunque di zelo, unitevi per

fare sempre meglio e sempre piu, tanto per 1'una quanto per

1'altra. Ma questa doccia d'acqua ghiacciata, la quale si gitta

sopra la nostra azione di quarant'anni, quasi compassio-

nandoci per tanta parte di essa sprecata in promuovere in-

vano 1' indipendenza del Papa, e ripetendoci : la liberta del

Capo della Chiesa, si, va bene, e necessaria, non dobbiamo

mai perderla di vista
;
ma gia quella e di la da venire

;
in-
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tanto pensiamo ad alcun che di piii pratico e di piii urgente,

concentrando tutti i nostri sforzi in una cosa sola, cioe in

cristianizzare il popolo d' Italia; questa doccia d'acqua ghiac-

ciata, non 6 solo disaggradevole ed importunissima, ma, il

confessiamo, ci fa 1'effetto d'un capriccio.

m.

E questo e il significato piii ovvio ed anche il piii inno-

cente dell'enunciazione, che esaminiamo, presa oggettivamente,

prescindendo dalle intenzioni. Ma essa potrebbe voler dire an-

che altro. Potrebbe, cioe, intendersi per essa, in senso esclu-

sivo, che 1'attuale e pratica rivendicazione della plena- ed effet-

tiva liberta del Papa impedisca 1'opera di cristianizzazione del

popolo italiano, rendendolo sospettoso verso la Religione ed il

Sacerdozio, e conseguenteraente allontanandolo sempre piu

dalla Chiesa, con danno immenso della moralita e della fede. Si

badi bene: il pericolo, che cosl si esprimerebbe, non e chimerico,

non e puramente fantastico: di fatto, massimeperlearti maligne

della stampa liberale e le pessime insinuazioni di maestri e

di educator! ostili al Vaticano, non mancano quelli (e non sono

neanche pochi), che prendono a pretesto della loro ribellione

alle dottrine ed ai precetti del cristianesimo, o almeno del loro

aliontanamento dalle pratiche religiose, il protestar continue

del Papa e dei Vescovi, del sacerdoti e dei laici cattolici con-

tro il presente stato di cose, onde il Capo venerando del cat-

tolicismo e grandemente impacciato nell'esercizio del suo sacro

ministero, ne quindi possiede quella liberta che gli sarebbe

conveniente e dovuta. Che fare pertanto per ovviare ad un

si gran male, qual e la perdita di tante anime ed il diradarsi

dei fedeli, e per rendere possibile il rinsavimentp di tutti? -

Cessare da quelle proteste e attendere intanto alacremente a

rinnovare nelle plebi lo spirito cristiano, riportando Cristo

nella vita, Cristo nelle intelligence, Cristo ne' tuori, come

dicevano eloquentemente que' propagandist! di democrazia

cristiana.
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Noi siamo ben lontani dall'aftermare, che 1'esposto qui foaae

\ ramente 11 seiiso da loro inteso, con quella enuiu i.t/ionedel

nuovo programtna: non deve per altro negarsi che essa,

/-a bisogno dialcun contorr.imento, si pu6 prestare benissinao

aiu'hc a tale interpretazione. Or bone aolameute la possibilita

di sit'tatta interpretazione basta per condaunare il programma
Anzidetto.

Al'biaino tuttavia fresco nella memoria, benchfc venti-

quattro anni eieno gia trascorsi, Jo scandalo destato dal Mo-

no Dissirliu del povero P. Curci^gi^ uscito dalla Compagnia,
e poi dagli altri suoi scritti c in ispecie dal Vaticano Rttgio,

che fu posto all'Indice. Ma a che cosa riducevansi in soatanaa

le eluoubrazioni di quel traviato ingegno, se non appuuto a

sostenere, che le proteste del Papa e dei oattolici, por unarparte,

erano inutili e per 1'altra rovinavano le anime? Che se'al-

cuno soggiungesse, non certo irragionevolmente : ma badate
;

nei libri del Curci abbondavano le insolenze contro lo stesao

Papa, che vi era fatto responsabile dello sfacelo religioso

perche difendeva, secondo coscienza, la liberta della Chieaa
;

in qut'i libri si proclamavano 1'abdicazione dei piu sacri di-

ritti, Taccettazione dei fatti corapiuti ;
noi allora ricorderemmo

un altro libro od opuscolo, stampato nel 1889 col titolo Roma
e VItalia e la realta delle cose, libro che non fece minor ru-

more. In esso le insolenze mancavano, il linguaggio era anzi

sempre rispettoso e vi si dichiarava altresl illecita ed assurda

la rinunzia del Papa a' suoi diritti : eppure and6 aach'esso al-

1 rindice.

IV.

Giova riassumero in sentenza quel tratto dell'opuacolo, che

1

necontiene, a cosl dire, tutta lasostanaa. Dopo aver afferm*ta

1'inutilita delle proteste del Papa e dei cattolici, TAutore ri-

flette, che dall'altro canto la lotta mantenuta, cosi, dal Papa lo-

gora tutte le forze e scava sempre piu profouda e larga la fossa

che separa 1'Italia dal Papato; che essa e rovmosissiraa, e tale
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da ridurre a mal partito il cattolicismo in tutta la penisola. E

soggiunge : suvvia dunque, che avrebbe da fare il Papa? Rinun-

ziare ai suoi diritti e alia sua stessa indipendenza politica? S i-

rebbe assurdo il domandarlo ea lui stesso illecito ed impossibile

di farlo. Vi sarebbe perd una via di mezzo : si faccia la tregua

e poi faremo la pace ;
e la tregua sia il silenzio. In altri termini,

il Papa dovrebbe metter fine alle sue inutili e dannose pro-

teste, rassegnarsi ai mali che Iddio permette, e tacere. Que-
sta condotta, che palverebbe il diritto, la dignita della Chiesa

e 1'avvenire, quieterebbe alquanto le ire, diminuirebbe le diffi-

denze contro la Chiesa, renderebbe piii accessibile il clero

massimamente alia gioventu studiosa, scemerebbe la guerra
che a nome della patria minacciata gli fa la stampa, e a poco

a poco avvicinerebbe gli animi e preparerebbe una solu/ione

(Pag. 79).

Qual differenza tra quel che qui si dice e cio che ver-

rebbe a dire quel programma del propagandist! democratic!

cristiani, ove si pigliasse nel senso, che essi senza dubbio

non avranno inteso, ma del quale noi abbiam pure dimostrata

capacissima, senza sforzo alcuno dialettico o grammaticale,

la loro infelice enunziazione ? Nessuna differenza, tranne che

qui 1'impaccio frapposto dalla esplicita rivendicazione dei di-

ritti papali al rinnovamento cristiano del popolo e direttamente

espresso, la invece sarebbe sottinteso o insinuate per indi-

retto. Nel resto, la medesima affermazione dell'inutilita d'ogni

azione attuale per 1' indipendenza del Papa; quindi lo stesso

accomodamento pratico alia realta delle cose (salvoche il

silenzio e leggermente modificato in un tener d'occhio quel-

1' indipendenza od anche in un richiamarla a quando a quando

platonicamente) ; quindi la proroga stessa della soluzione a

tempo indeterminate, peggiore pero in questo, che nel libro

or citato e posto, come abbiam detto, all'Indice, quel tempo

speravasi non lontano, laddove nel programma di taluno degli

odierni propagandist! e rimandato senz'altro di qui a due

secoli.

Ma leggano i piu verdi di anni (i provetti non ne hanno
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* con che vigore i giornali cattolk-i, in alcuno del

iu.ili forse essi stessi ora scrivono, si levassero concorde-

nuMitc dodici anni fa a respiiigere tale nuova strategla di

azione cattolira, in iiu-l libro proposta. Un opuscolo usciva

1'anno medesimo 1889 in Roma, coi tipi della Tipografia Va-

ticana, intitolato la Ve/'ita hiiarno alia Questione Romava,

e ne era autore, sotto la sigla B. 0. S., il nostro compianto

collega P. Salis-Seewis: leggano qualche pagina diquesto libro,

e veggano con che saldezza di logica e sublimita di principii

vi e dimostrata inaraissibile quella linea di condotta, la quale

dodici anni fa volevasi rappresentare ai cattolici come la

sola prudente e conducente ai vantaggi della Chiesa. Che

intervenne di nuovo in questi dodici anni, per cui quel che

era cosl concordemente condannato ora possa a cuor tranquillo

accettarsi? Nulla.

V.

Finalmente 1'enunciazione che noi esaminiamo puo spie-

garsi cosl, che il rinnovamento cristiano del popolo e la re-

staurazione delTindipeiidenza papale siano poste fra loro in

relazione di causa coll'effetto, o almeno di antecedente col

conseguente, di guisa che la seconda non possa proveuire

che dal primo, ovvero che la restituzione del Papa in istato

di vera e reale e manifesta indipendenza non possa ne aversi

ne sperarsi, eve prima il popolo non sia divenuto nella sua

maggioranza sinceramente cristiano. Se questo fosse il senso

di quella enunciazione, potrebbe essa accettarsi? Nemmeno.
E di vero, posto che il popolo, il popolo nostro, di cui si

parla, sia, come dobbiamo credere, il popolo italiano, ci sem-

bra evidente che sarebbe viziosa la posizione stessa del tema
;

poiche della indipendenza papale, che e questione essenzial-

mente universale, si verrebbe a fare una questione partico-

lare, cioe italiana. E 1'errore comuue dei liberal!, quando
discutono della cosl detta questione romana, come di tema

d'assoluta pertinenzadeir Italia politica, in cui nessuno debba
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metter lingua tranne gl' italiani, e subordinano ima neces-

sita d' indole spirituale e sopra nazionale a fatti contingent^
interni e d'interesse puramente italiano.

Ma i cattolici devono essere unanimi nell'ammcttere, qual

presupposto indiscutibile, che al Papa compete plena ed as-

soluta indipendenza pel suo ufficio di Gerarca supremo del

cattolicismo, il quale non e religione nazionale, ma cosino-

polita, e religione di tutti i popoli, di tutti i paesi e di tutte

le nazioni; e pero la indipendenza effettiva del suo Capo e

interesse, anzi diritto dei cattolici di tutto il mondo. Fu
illusione ed abbaglio puerile dei grandi uomini della rivolu-

zione italiana 1'essersi dati a credere d'aver definitivamenteed

immutabilmente regolata la condizione di vita del Papato, se-

condo le convenienze politiche e nazionali dell' Italia, quali

essi molto arbitrariamente le concepirono, al cupo bagliore

di passioni settarie, piuttosto che alia luce serena della ra-

gione e della storia. Debbono pero, a lor grande rammarico,

accorgersi ogni tratto, che di tali convenienze i cattolici di

tutti gli altri paesi del mondo non si danno pur per intesi,

ma giustamente riguardano la condizione del Papa in se e

per se conforme ai proprii bisogni religiosi; come awenne,

per citare un esempio solo, quando gPinglesi cattolici, condotti

in Roma dal Duca di Norfolk, lagnaronsi altamente che il lore

Capo spirituale non fosse nella condizione di liberta e d'in-

dipendenza richiesta dal suo ufficio di Pastore universale.

II liberalismo italiano sdegnossi come di tradita ospitalita;

ma quegli inglesi non punto commossi risposero :
.
maravi -

gliarsi di tanto baccano pel fatto semplicissimo d'aver, come

cattolici, esercitato il piii naturale dei loro diritti.

In conclusione, non sarebbe soltanto vanissimo inganno,
ma anche errore pernicioso alia nazione italiana il voler dis-

simulare, che oltre i modesti conflni di questa nuova Italia

legale, esiste quella grande societa di cattolici, component!
o in intero o|[in parte notevole le principali nazioni eivili, la

quale e messa.in sommo disagio dalla condizione intollerabile

fatta al suo Supremo Pastore e Capo ;
e quindi tende dapper-
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nitto. sia |un' in-HMisibilmeiUr. stan ternente a cessar la

causa di tanto ni.-il.-sscre, ed a togliore gli argini, ehe era

indeWtamente rinsorrano 1'aziono in >n<li d<- <1< 1 Pontificate, fe,

per usare la bella metafora del P. Salk ncl lil>n> citato, un

fiume realo, nato e nudrito dall' istinto stesso di conservazione

dell'universal vegteta e potontc suricta cristiana, il quale

d'ogni angolo della terra vicne n.it uralmente sospinto a tr&rsi

dietro quegli argini. Le grandi tbrze nel creato (conohiudeva

lo stesso chiarissimo scrittore) si equilibrano, mu non si an-

nientano.

VI.

Non esagerando per6, come par che si faecia qualcbe volta

ad arte, nerameno i dis.istri morali e religiosi del uostro popolo

italiano, fin quasi a farci apparire un paese d' infedeli, riilet-

tiamo piuttosto che meglio non potremuao contribuiro, come

6 stretto dovere di credenti e di patriotli, all 'opera stcssa di

cristiano risorgimento dell' Italia, che coll'adoperarci in pari

tempo, quanto legalmente ci 6 fattibile, a rendere piti libera e

quindi piu sentita, piu vigorosa, piu efficace 1'azione salutare

del Pontificate. E un grave aberramento il credere che 1'una

cosa possa andare senza 1'altra. Ritornar sinceraraente e pro-

foadaincnte cristiano il popolo nostro, senza far intanto di tutto

perch^ il Papa possa valersi intieramente della sua antorita,

deve dirsi impress fallita; perch6 una delle cause prinoipalis-

sime del morbo spirituale, che rode la fede ed il costume d' Italia,

e proprio in quella condizione di costringimento, la quale non

di rado riesce in vora irapotcn/a, a cui il Pontefice fu condan-

nato. Egli stesso lo afferma, ed ha ogni titolo ad esser creduto

sulla parola. Ma non ridhiedesi poi grande acume a capire che

infatti non pu6 eesere altrimenti, per due ragioni convincen-

tissime. La prima 6 che questo appunto hauno roluto le setfce,

oel aoggettare la liberta del Papa ai proprii arbitrii: togliergli,

Me, forza od autoriti d'impedire lo scrisAianiiizamento del

popolo. cosa questa ripetuta tanto e si chiaramente dai
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corifei stessi della rivoluzione, che pare impossibile non si sia

per anco da tutti intesa. Non riuscirono, 6 vero, in tutto al

proprio satanico intento, perchfe trovarono nel Vicario di

Cristo una vigoria misteriosa e non attesa d' indomabile resi-

stenza; raa vi riuscirono in parte, perch6 (e questa 6 la se-

conds, ragione da noi promessa), essendo il Pontefice legato da

mille vincoli, a troppe imprese di salute delle anime non puo

metter mano, troppi disordini non pu6 impedire, troppi ne

deve tollerare lagrimando in silenzio, per tema di peggio.

E intanto ecco diffondonsi per tutto gli apostoli dell'einpieta
'

e della corruttela, dissacrando, bestemmiando, sconvolgendo

a man salva 1'ordinamento cristiano, sociale, domestico, indi-

viduale. Non occorre davvero indugiarci in particolareggiate

descrizioni di ci6 che pur troppo e a tutti manifesto. Ma

importa notare in modo specialissimo, che i corruttori si ado-

perano soprattutto a diminuire nella coscienza popolare il

rispetto del Papa, con menzogne, calunnie, vilipendii d'ogni

fatta, affinch6 la sua parola ammonitrice cada in mezzo

al popolo inascoltata o dispregiata e conseguentemente, per

1'unione intima ed indissoluble che al Papa la stringe, anco

la Religione co' suoi potenti richiami sia tenuta dalle plebi

in non cale. N6 frena quei settarii la legge, nonostante le

famose guarentigie, che sono lettera morta; laonde 6 lecito

alia stampa persino di far credere al popolo, che il vene-

rando Vegliardo & trastullo dei politicanti del Vaticano, e

non piu il Papa, ma il Cardinale Segretario Rampolia governa
la Chiesa; e possono rizzare cattedra contro la Cattedra di

Pietro tutti i protestanti, in questa medesima Roma, la quale

di capitale del cattolicismo par tramutata in centro e regno
di tutte le sette denigratrici rabbiose del Papato.

E per la condizione presente del Pontefice, non solo non e

dato a Lui di far argine effettivamente, ma ancora lo zelo piu

fervido ed illuminate di singoli e di associazioni si vede tar-

pate le ali, troncati i nervi e cadono in molta parte infruttuose,

pel ritorno delle moltitudini a Cristo, unche le imprese del piu

solerte apostolato. Ognuno puo inferire da qul, che il metodo
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t

osto non ha probability alcuna di riuscimento, e ridu-

cesi ad una petizione di principio, ad un voro circolo vizioso,

il quale consiste nel voler conseguire una cosa per mezzo di

u if ultra, la qual* mm pu6 scoinpagnarsi dalla prirau; vale

a dire nell'asppttare la indipendenza del Papa dalla cristia-

ni zzazione delle plebi, che deve invece mandarsi alacreraente

iim;m/,i insieme COM quella. A menoche non si pensi di far dei

cristiani, i quali non curino punto 116 il Vicario di Cristo,

nft la sua autorita, nft la sua dignita ed indipendenza, n6 i

suoi coraandi. Questo, si, 6 possibile; ma 6 anche teologica-

mente un assurdo, poirhe cristianesimo senza rispetto del

Papa 6 cristianesimo liberale, cristianesimo falso, cristiane-

simo oontrario ai dettami del Vangelo ed agli insegnameuti

di Cristo. Certo nou 6 cattolicismo. Col metodo proposto si

avranno senza dubbio in chiesa molti di coloro che adesso

non vi bazzican piu; ma sara il caso di dire: niultiplicasti

gentem, sed non mmjtiificasti laetitiam, perch6 le file si sa-

ranno accresciute bensi, ma di cattolic-i liberal! e di cristiani

tricolori, a prezzo dei principii inviolabili e della purezza
della Religione.

vn.

Da qu(l che s'6 ragionato finora sembra sgorgare limpida

la conseguenza, che bisogna avere per sostanzialmente er-

roneo qualsiasi programma d'azione cattolica, il quale su-

bordini la causa dell' indipendenza del Pontefice a qualunque

altra, fosse pure rilevantissima, fosse pure 1'opera tanto ne-

cessaria ed urgente del rinnovamento dello spirito cristiauo

nel popolo, e non solo nel popolo italiano, ma .iltivsi nei po-

poli d'altre nazioni. Notisi bene, che noi diciamo erroneo il

fii'hnfdi/ifirlfi, cioe ratti'inlcnie lo scioglimento soltanto da

quel fortunato ritorno delle plebi al sentimento ed alia vita

cristiana; perch6 proclaniammo sin dul principio di questo

articolo, che si devono ad ogni inodo raccogliere tutte ! energie,

tutte le forze sane e vive dei cattolici e delle loro associa-
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zioni anche intornoal grande e oapitale probleraa, di ritornare

a. Gristo le raoltitudini, che se ne sono allontanate e se ne

sviano ogni giorno piu.

Ma f 6 naturale ohe, oolpito il Capo, ne rimangano dap-

pertutto in guisa piu o men grave inferme le membra e

disordinato 1'intiero organismo del corpo. Percid la liberta

reale ed effettiva, 1' indipendenza assoluta e manifesta del 1

Pontefice resta sempre e deve restare in prima linea, del pari

che il rmnovamento cristiano del popolo; e ci6 nonchfe nell'or-

dine della intenzione, come agevolmente vien concesso, anche

in quello pratico dell'esecuzione e dell'azione. Respingerlo, in

quest'ordine pratico, all' ultimo luogo, sotto il pretesto che-

quod est primum in intentione est ultimum in executione,

& un puro giuoco dialetticoj pel quale 1'astrazione logica prende
il posto dei fatti che accadono da un trentennio sotto i nostri

occhi
;
6 una confusione dell' ideale col reale, onde saremmo-

tentati di sospettare ehe si volesse, con uno scambietto di cat-

tivo gusto, rimandare alle calende greche quel che non am-

mette dilazione, e ritorna siffattamente ad ogni pte sospinto-

in ogni impresa, grande e piccola, di restaurazione eristiana,

che quasi nulla di generalmente proflcuo e massime di stabile

pud farsi, finchfe ad esso non s& provveduto.

VIII.

Gli 6 appunto per ci6 che S. Anselmo proclamava : Nthil

magis diligit Dens in hoc mitndo quam libertatem EvclesiciQ

suae. Niente a Dio sta piu a cuore, nel mondo, della liberta

dtella sua Chiesa; perch^ tolta o gravemente violata qudla

liberta, 6 confusione universale di principii, di massime, di

costumi, di disciplina, di opere nel popolo cristiano; marein-

tegrata appena quella liberta, tutto ritorna agevolmente nel-

1'ordine. Per ci6, nella storia del Papato, cosi gloriose risplen-

dono le figure dei Pontefici che piu eroicamente pugnarono
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per le, lil- i t;i ccclesiastiche, e conic un sole rifulge, per con-

senao pur di scrittori non cattolici, il grande Qregorio V I ! .

Non si spavoiito gia egli dell'orribile porvertimento di reli-

gfone e di costunii he dilatavasi, si pu6 dire, per ogni dove,

in oocasione della sua rottura coll' Imperatore : perseverd

nella lotta titanica, collo sguardo rivolto a Dio, e per lui

principulmente la Chiesa vinse. Trattavasi allora di una

grande causa di liberta, quella delle investiture eocle

stiche; ma forse che la causa odierna, riguardante 1'indipen-

denza medesima del Capo e del Cuore del cattolicismo, e

d' importanza minore? No di certo, per chiunque ponga mente

alia vera realtd delle cose, e vegga quel che dovrebbe es-

sore a tutti evidente, che cioe il dissidio tra la Chiesa e lo

Stato non riflette ora in Italia, come accade spesso in altre

nazioni, uno o piu punti sia pure importantissimi del dritto

eoclcsiastico, ne e un uragano passeggiero, ma concerne 1' in-

tiera vita istessa del cattolicismo, che vorrebbesi stabilmente

e per istituto giuridico rendere, nel Supremo Gerarca, man-

cipia, del laicismo dello Stato.

II metodo, che, come vedemmo, mirerebbesi ora ad intro-

durre nel programma cattolico, e suggerito massimamento

dalla persuasione, in che alcuni cattolici (pochi o molti, non

sappiamo) sono entrati, che qualunque cosa si tend per altra

via, non si riuscira a mutare menomamente i fatti
;
e dicono

che dai fatti, ossia dalla realta delle cose, anzich6 dai prin-

cipii speculativi, i quali rimangono ad ogni modo inviolati,

dobbiamo premier norma per 1'azione cattolica.

Noi non istaremo a ricordar qui, coll'illustre autore dellu

mentovata Veritd intorno alia Qnestione Jtomana, quanto
sia insidiosa la massima del mettere in disparte le ragioni

del diritto e rimirare alia sola realta delle cose, oye pure
trattisi unicamente di scegliere uu prograrama pratico, in que-

stione di diritto e d'interesse universale e vitale del cattoli-

cismo. Domanderemo piuttosto su che fondino i propugnat

di questo nuovo programma quella loro si risoluta convin-

ce deU'immutabilita dei fatti presenti, onde escono poi a
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profetar fermo e solenne, che la soluzione concernente 1'indi-

pendenza del Sommo Pontefice si avra fra due secoli? Conve-

niamo volentieri con loro sull'imprudenza di quegli altri cat-

tolici, i quali la vaticinavano vicina, e assicuravano che tutto

finirebbe in men che non si dica: ma soggiungiamo anche

subito, non valere piii di queste la profezia loro. Perche piut-

tosto non ci mettiamo tutti d'accordo nel dire con modestia

bensl, ma con verita, che non ne sappiamo nulla?

IX.

L'ufficio di profeta e pur sempre la piu arrischiata cosa

del mondo, persin quando Iddio stesso lo conferisce : pensiamo

poi quel che debba essere, allorche qualcuno se lo vuol pi-

gliare tutto da se. Vi hanno certo avvenimenti prevedibili,

a lume di natural raziocinio, nelle loro cause, ancora parec-

chio tempo prima che giungano ;
ma ve ne hanno tanti piu

che non si possono con sicurezza prevedere nemmeno alia

vigilia. E sono di questi ultimi quelli, i quali dipendono o dalla

libera volont& degli uomini o dagli interessi variabili e mol-

teplici di partiti cozzanti in una nazione o di molte nazioni

in gara fra loro di predominio e di ingrandimento, massime

durante i periodi storici (come il nostro presente), che si chia-

mano di evoluzione o di transizione, nei quali tutto suol essere

instabile cosl, che s'affaccia improvviso la dimane un.aspetto

opposto all'aspetto odierno.

Non abbiamo davvero vaghezza d'inoltrarci in una le-

zione di filosofia della storia
;
ma possiamo ben asseverare,

senza tema di mentita, che basta volgere con qualche atten-

zione una occhiata pur rapida alia storia dell' ultimo secolo,

perche passi incontanente a qualunque giudiziosa persona

la voglia di fare il profeta. E tal voglia dovrebbe infrenarsi

a mille doppii piu, massime da uomini di fede e da chi si

professa sincere cattolico, per quegli avvenimenti, nei quali



nil \Ki

ria tuttn <!<! passato dini<>rra. rho suol intervenirc ;

tini suprriori in manim 1 straordiuarie la Provvidenza divina,

8pesso contro ogni logge otica ed ogni umano t-onsiglio. Tali

senza dubbio sono gli avvenimenti, che riguardano la Chiesa

>lica e in particolare la libertA e 1' indipendenza del Capo

supremo di Lei.

L'intima nostra persuasione della verita di questo criterio

non meno religioso che storico ci far& perdonare la franchezza,

colla quale affermiarao, che rispetto al probleraa or cosl

complicate dell'assestaraento papale, pochissimi sono quelli,

i quali possano giudicare da se stessi con sicurezza
;
e sono o

gli uomini di grandissima tede soprannaturale, o gli uomini

di irrandissirao intelletto pratico: i piu, per conseguenza, se

> cattolici sinceri, farebbero bene ad abbandonarsi sen-

z'altro alia guida della sola Autorita in terra, che ha diritto

di 2:overnarli, cio6 alia supreraa Autorita della Chiesa.

Con tutto cid qualunque persona mezzanamente rolta

e di buona coscienza e di buon senso, pu6 convincersi da se

medesima alinanco di questo, che nulla vi hadi meno sicuro

della stabilita, che il liberalisrao italiano vuol attribuire alle

condizioni da lui fatte al Ponteflce. Tale giudizio del liberalismo

si t'onda sopr;i uu doppio supposto ugualraente falso, che cioe :

1 la condizioue presente del Ponteflce abbia ricevuto il defini-

tivo consentimento del mondo civile
;
laddove e certo invece,

per fatti e documenti ineluttabili, non essere essa, nel pen-

sirro delle Potenze stesse e dei Governi, pcranco uscita dallo

stato provvisorio di esperimento: che 2 1'assetto generale

del mondo sia un assetto durevole, Laddove non vi e gr

uomo politico, il quale non ne riconosca la condizionc d'rtjt'i-

lihria inxtdhilt', sust'-nuta dappcrtutto con puutelli e riparata

dl per dl alia meglio con cornproraessi e ron compensi, e pero

essenzialmente precaria. Non discorriamo in particolare del-

1' Italia per non essere tacciati di malaugurare alia Patria,

pur solo ripetendo quel che tutti ne dicono ed anche i suoi

piu caldi adoratori ne paventano, e perchft usciremmo dai

limit! che in questo articolo ci siamo assegnati.



TRA CATTOLICI

Un errore diplomatico, una imprudenza, un solfanello ac-

ceso che caschi per isbaglio su questa polveriera, ed ecco

tramutarsi di punto in bianco ogni cosa. Non e da uomini

leggier! e superficial! 11 fondare su questa rena, quasi fosse

una immobile roccia di granito o di basalto, tutto un pro-

gramma nuovo di azione cattolica, condannando quanto si

e fatto fin qui, unicamente perche contiamo dieci o venti

anni di piu di trionfo effimero della rivoluzione, di quel che

ne coritavamo nel 1891 o nel 1881 ?

X.

Badino bene gli accesi di modernita tra i cattolici a non

farsi strumenti inconsapevoli di chi tutt'altro ha in cuore

che il ritorno del popolo a Cristo. Ne la causa del popolo, ne

la causa di Cristo si possono separare da quella del Papa,

che e il Vicario di Cristo e il Padre del popolo cristiano : non

si possono separare ne nell'intenzione, ne nel linguaggio,

ne nell'azione, perche sono una sola e medesima causa. II

liberalismo, massime d'una certa tinta, nemico ad un tempo
di Cristo e del popolo, niente con piii ardore desidera che di

vedersi, sotto qualunque pretesto, abbandonato intieramente

e settza contrast! nelle man! il Pontefice, che e la sola forza

viva, la quale resista a suoi disegni di dispotismo; e per ottener

cio andrebbe anche alia Messa. Per cio semina le dissensioni

nel campo cattolico, e poi ne ride in secreto. Ma 'lion sempre
tanto in secreto, che qualche eco sinistra de' suoi cachinni non

risuoni di fuori a ravvedimento dei cattolici dal cuor leggiero.

L'altro giorno, ad esempio, il Corriere della Sera di Mi-

lano non finiva di giubilaro per la maledizione, secondo lui,

caduta su'lla ftcaia sterile dell'azione cattolica, guidaLta finora

dagli intransigent!; e plaudiva quella par te di dissenzienti,

che si dicono democratic! cristiani, la quale sta ventilando

se mette conto di prendersela tarito calda per il Tempdrale,

per le fissazioni politiche del Vaticano, roba vecchia ormai,
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il'vivl>i kfre in -M'.)!Hl;i linea, per dar \\i<w> ai pro-

blem! piu vitftli della questione religiosa e na/ional.-. n me-

desimo asseriva qualche giorno prima il Suroln XIX di

nova, giornale preteso a poco dalla strssa gaietta pi'lle; e i-r

la colonia forastiora la metteva poi in francese I'lffilif nclla

' Vatican del 2"> novembro. Or chi non ravviae-

e qui la mano dQ\Vinhnirnx ho.xo che superfMtniw

i3 lampalnte che le nostre discordie giovano ai liberal!

in t^enere, e in particolai*e alia ftetta piu maligna di essi,

la quale non perdona al Papa, non perdona ai fodeli cattolici,

intropidi ed irreraovibili seguttci di quella che denominano po-

It/irtt rampolUana della S. Sede in Italia, il non aver maivoltrto

Aiutarli, nelle elezioni politiche, contro i partiti estremi. Eb-

bene: is fecit cui />rod<'*f. L'antico adagio flon e mtti etato di

cosi opportuna applica^ione quaiito ora. Chi semln6, chi man-

tiene discordia tra i cattolici, stati sino a questi ultimi tempi

imiti sempre sotto la guida del Supremo Capitano, ossequenti

in tutto con seraplicita di agnelli, con amorosa ubbidienza di

figli al loro Padre comune? E ovvio: chi dalla discordia

trae giovamento per se, sperando che i cattolici che scoiifi-

itmin, giusta la frase dell' ON.SV/W//O/ v romano, ossia che escono

dalle file regolari dell'azione puramente religiosa e sociale

voluta dal S. Padre, passino a lui nelle file dell'azione po-

litica, dal S. Padre costantemente vietata, ovvero minacciando

lo sfacelo dell'organizzazione cattolica, riescano a forzare la

mano di chi solo pud legittimamente togliere quel divieto.

Sia questo od altro somigliante il tranello nascosto, disco-

prime 1'artefice e per meta sventarlo.

h fecit cui prodesl. Badiamo tutti a non farci zimbello

di uu nemico astuto, che spia tutte le nostre tendenze e dalle

nostre ambizioni e vanita, dalle nostre impazienze ed ine-

sperienze, dal nostro amore pel popolo, persino dal nostro zelo

religioso trae profitto per s6, a danno di quella causa santa,

per la quale noi cattolici da quarant'anni spendiamo iudu-

strie, iugegno, energie e vita.

Seric XVIII, vol. IV, fasc. 1236. 42 10 dicembre 1901.
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ColTautorevole Osservatore romano ripeteremo noi pure :

attenti al frasario! perche per mezzo di frasi nuove non

passino idee dal Papa condannate. Noi pure inculchererao,

col giornale medesimo, che Pio IX e Leone XIII hanno

sempre dichiarato, 1'oggetto principale della guerra contro

la Chiesa consistere in Italia nella violazione delle giustizie

di S. Pietro, e quindi che ogni desiderio, ogni dottrina, ogni

azione, la quale in Italia prescinda da tale violazione, e s' in-

gegni di instaurare un nuovo orientamento, porta ad un pe-

ricolo gravissimo, vale a dire, come scrive 1' Osservatore me-

desimo, al pericolo di far passare in seconda linea, troppo

in seconda linea, ci6 che fa d'uopo troneggi, rientrando esso

nei fatti storici provvidenziali, con che Iddio si & degnato di

dare alia Chiesa ed al Papato un mezzo, acconcio quanto mai,

di compire la missione universale di reggere e di ammini-

strare a salute le plebi cristiane, nel che consiste 1'eterna

primavera e del Papato e della Chiesa '.

1 L' Osservatore romano n.278 pel 1 die. 1901. Vedi anche nel n. 280

1'articolo : GV impensieriti.
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NEL r.lOlt.M) I>1 I'ASQUA, 18 APKILK 1802

80MMARIO.

I. II Primo Console sceglie il gioruo di Pasqua, per annunziare alia

Francia e all'Europa la pace religiosa e la pace politica. Procla-

mazione al popolo francese. Festa religiosa nella chiesa di Nostra

Donna, presenti i consoli e tutti gli ordini della Repuhblica con il

Corpo diploinatico. II. Tutta 1'Europa applaude all'opera riron-

ciliatrior del Primo Console: il Concordato e la migliore dellr siu-

glorif. Tcntativo di una cospirazione militare contro il Primo Con-

sole, a fine di sopprimere lui ed il Concordato religiose.

Kpiloj^o di (jiicsta tratta/ione : confronto storico tra la Francia
della prima rcpubhlica nt'l 1SQ2 e la Francia della repubblica terza

nel 1902. Napolcone Bonapartt- < Waldeck Rousseau.

I.

II giorno diciottesirao dell'aprile dell'anno 1802, giorno

della Pasqua di resurrezione del Signore, mentre s' illuminava

de' tepenti raggi di uno splendido sole di primavera, vide,

per la prima volta, dopo nove anni di tempestosa notte,

1'orizzonte francese rischiararsi di luce novella, e tutta la

popolazione della capitale della Francia, riversata nelle strade

in abiti tVstosi, stavillare d' insolita lotizia. 11 Primo Console

Bonaparte, fiorente allora e rigoglioso di giovine gloria, mo-

stravasi grande anche nelle piccole cose: ad indicare il ri-

torno deH'antir*a religione e festeggiarne il risorgiraento, ed

insieme a celebraro la pace da lui data alia Francia e al-

l'Europa, scclse il giorno di Pasqua, il cui simbolo di pace

universale iniziata con era novella da diciotto secoli per

mezzo della risurrezione del Figliolo di Dio, esprimeva con

allusione tanto gentile, quanto profonda il pensiero della sua

mente.
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Egli, nella vigilia di quel giorno solenne, dett6 una pro-

clamazjone al popolo franpese, in cui annunziava il fatto

della riconciliazione nazionale, per mezzo dell'antica religione

restituita al pubblico esercizio : biasimava gli error! passati,

ed intimava a tutti la cessazione delle ire discordi, raccoman-

dando 1'unanime concorso di tutti al nuovo assestamento del-

1'ordine e all' incremento della prosperita della patria
l
. Con-

chiudeva con queste parole :

Francesi, siamo tutti uniti per la felicita della patria e

per quella dell'umanita; questa religione, che ha incivilita

1'Europa, sia ancora il vincolo che ne riavvicini gli abitanti
;

e le virtu ch'essa eomanda vadano sempre congiunte con i

lumi che ci rischiarano 2
.

Nel giorno seguente, 18 aprile, la legge del 18 germinate,
ossia il Concordato tra, la Santa Sede e la repubblica fran-

cese, fu solennemente promulgata nei seguenti termini :

Paris, 28 germinal an X (18 aprile 1802).

Au nom du peuple frangais.

Bonaparte, Premier Consul, proclame. loi de la R&pu-

blique le decret suivant rendu parle Corps Idgislatifle IS., ger-

minal an %, conforme'ment a la proposition faite par le

1 E da notarsi, che dalla pubblicazione degli articoli organici in poi,

forse non fu emanata mai da Napoleone I, console e imperatore. ed in

parte da chi gli successe nel governo della Francia, un atto che av<

relazion,e con la Chiesa, i^ quale non contenesse in una maniera copc>rt.i

o manifesta lo spirito laico dominatore, in quel governo, del sacro come^
del profano. In questa proclamazione, che pure fu assai meditata, >i

rimprovera ai cittadini francesi, ossia a coloro che colle arini difesero

la loro religione e i loro beni, di essere stati les instruments d'um-

haine etrangere-. Ai ministri della religione della pace si raccomanda

che 1'oubli le plus profond couvre vos dissentions, vos malheurs ct

vos fautes .

2
Correspondence de Napoleon /, VII, n. 6042. Nel Moniteur del.

2B germinale (18 aprile) si leggeva in seguito : Bonaparte... con^auda
che questa proclamazione sia inserita nel bullettino delle leggi, puli-

blicata, stampata ed affissa in tutti gli scompartimenti della Repubblica
francese.
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nal le ni&ne j<>

Veer, I.

I.n convention passSe d Paris, le 26 messidor an IX,

luglio 1801), entre le Pape et ////'" / '

>vw////vt/
/'/

el dont les ratifirutnins ant elt Schangtes a Paris, / 83

fructidor an IX (10 setlembre 1801), ensemble les ///////<>

organ it/ nes de la dite convention, les articles organ u/ues
des ciiltes protestants, dont la teneur suit, seront }>ro,,,i

et executes comme des lots de la Rtpublique.

Nella stessa mattina, alle ore otto, conforrae era stat

regolato prima, un corpo namoroso di guardie della citta,

di uffk'inli di polizja, di genti d'armi e di cavalieri detti

dragoni, proceduti da un drappello di trombetticri, fecero la

lettura della proclamazione al popolo franceee e delLa lf{jg

sull'organizzasione dei ci'lti, in dodici piazze pubbliclu- di

Parigi. II [x>polo numeroso ch'era presente ne aacoltd le parole

ui gran silenzio e con segni di molto rispetto.

Ma la grande festa, che attrasso tutta la popolaziouc di

Parigi, maravigliata e lieta del nuovo spettacolo, ebbe il suo

centre neila Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie. Sul me7*zo-

gioriio il rombo del cannone annunzid Fapparizione dei Const .11.

preceduti dai ministri, dal Corpo diplomatico e dai magsriori

uflBciali di Corte, vestiti tutti nella propria assisa poraposa-

mente, e scortati da splendente numeroso corteggio di militari

di tutte le armi. Le vetture del terzo e secondo Console erano

tirate da sei cavalli
;

1' ultima, tirata da otto e preceduta da

sei superbi cavalli, guidati a mauo da altrettanti palafrenieri

mammalucchi, conteneva il solo primo Console, chevestiva

in borghese: abito di velluto scarlatto con palrae d'oro a

sopraggitto, calze di seta bianca, scarpe a fermaglio e 1 Ar-

chie d'oro, cappello francese a pennacchio tricolore, scimi-

tarra egiziana pendentc da un balteo ricchissimo str-rto

alia vita.

L' immenso popolo, che riempiva le strade e si affollava
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alle finestre, acclaraava festoso, ed esprimeva, coll'atteggia-

raento e colle voci, il saluto sincere e il plauso dell' universal e

letizia, tanto meno strepitosa, quanto piu viva e cristiana-

mente intima *.

H Clero con il nuovo arcivescovo alia testa accolse i

Consoli sulla soglia della Chiesa, e li accompagnb al padi-

glione accanto all'altare, dove presero posto. II cardinal Le-

gato celebro la Messa
;

al Vangelo i vescovi prestarono il giu-

ramento al primo Console 2
,
e raonsignor di Boisgelin celebro,

con un lungo discorso dal pulpito, la riconciliazione cittadina

e la pace del mondo consacrata dalla pace religiosa. All'ele-

vazione quattro ordini di militari, schierati lungo la Chiesa,

fecero all'Ostia il saluto delle armi in mezzo al rullo dei

tamburi e allo squillo delle trorabe. In ultimo, il grandiose

Te Deum del Paesiello cantato da numerosi cori a piena or-

chestra guidata da Mehul e Cherubini, riempi le navate di

gioconda armonia, molcendo coll'onda melodlca piena di re-

ligione, quei petti avvezzi al fragore delle battaglie.

1 Aucun accident ne troubla la joie publique. Elle etait telle cette

joie, qu'elle pouvait convrenir & la circonstance : plutot grave et pro-

fonde, que vive et bruyante. Da lettere Marescalchi a Scarabelli, Pa-

rigi, 19 aprile 1802 (CANTU. Corrispondenze di diplomatici e della re-

pubblica e del regno d' Italia, p. 37). II Marescalchi era ministro delle

relazioni estere della Cisalpina, e dimorava in Parigi presso il sovrano

effettivo di questa; lo Scarabelli era miuistro residente in Parina.
2 Ventisette vescovi, presenti alia funzione, prostarono il giuramento.

Secondo il cerimoniale stabilito, ognuno si presento dinanzi al Primo

Console, e inginocchiato e con la destra protesa sopra il Vangelo, re-

citava la formola seguente :

Je jure et proinets a Dieu, sur les saints evangiles, de garder
obeissance et fidelite au gouverneinent etabli par la constitution de la

Republique francaise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence,

de n'assister a aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au

dedans, soit au dehors, qui soit contraire a la tranquillity publique; et

si, dans mon diocese ou ailleurs, j'appronds qu'il se Irame quelque
chose au prejudice de ritat, je le ferai savoir au gouverneinent.

Questa tormola fu abbreviata di molto nei successivi governi : e

nella terza repubblica fu scemata tanto, che il giuramento inedesinio

fu soppresso per decreto dei 26 novembre 1876. La terza repubblica e

assai piu flduciosa dei suoi vescovi, che non fosse il Primo Console della

prima, e gli stessi monarchi che le suocederono.



A I'AKK.I

!>
I

ra in Chiesa, il cortege

lumlo ncH'oriliiu' invns- dell' ingresso; nello vie risonarono

It- Btesse .u-rlaina/.ioiii >"l<'iiui < ^r;ivi di tutto an popolo,

r iif M sentiva ancora cristi.iuo. Nella sera tutta la citta si

illurainava a fuochi di gioia, nel palazzo Tuillcries fu gran

riceviinento, e nella casa del Talleyrand, ministro degli esteri,

solenne pranzo diplomatico *.

n.

L'azione, compiuta dal Bonaparte in quel giorno merao-

rabile, supera di gran lunga come gloria e patria beneme-

renza tutte le geste, che varie e prodigiose, uscirono dalia

mano e dal senno di quell'uomo straordinario. Tutta 1'Eu-

ropa fu unanime nel tributargli lode ed ammirazione. Dal-

1'Inghilterra 1'arabasciatore francese scriveva, che tra tutti

1 A) pran/.o ed alia i-onversn/.ione del priino Console fu invitato il

card. Legato. Si mustn't atVabile c gentile il primo Console, come soleva

quando era vemito a riva di un neuo/io che assai gli stavn a cuorc,

ed uso lo sc-iiltro uoino modi quasi i-arc/.zr\ <>li col buon vrrchio Caprnra.
II qualc cosl m- sc-rivcva a Koina (24 apfile 1802) :

Mi ha detto in fine: Avctc vcduto con che solennita e statn latta

la pubblicazione del ristabiliinento della relijfione, sia a Notre Dame,
sia fuori di essa, e che assolutamentc, fuori del iiome, credeva non po-

tersi fan- di piu p-r (jiialilii-arla eonie doininante. Mi e sembrato, sog-

giunj^e subito il Caprara, die uella mia [)ennanenza HCCO, abbia rolufo

comj^n^n-'- a forza di bonta gli urti <llenfimnmi che ho xofferti nei pns-

stiti giorni...

Ne si ferniu a sole parole, ma, generoso com'egli era, rnmaiido clie

si desse, alia Legaxione. per le t'.itielie ai'operate nella t'arrenda, la

soiiniia di :M) inila tranchi : all'abate, allora vescovo, Bernier. altri 30

inila; al I'aueemont, veseovo di Vannes, 50 inila: ad ogni arcivescovo,

mine preventivo per le spe-,e di rii'aeiuiento, !."> inila; ad ogni vescovo

10 inila.

ln>ieiue decrt-tava al ministro del tesoro Barbe-Marbois : Vi prego,
cittadimi ministro, di farm! sre<rliere nove pietre tra i diamaiiti ohe si

tri)\ano nel tesoro pubblico, acconce ad incastonare anella per arrive

i. e a farle montare per <|iiesto stropo. Fatene M-erliere un'altra per

11 cardinal Legato, di valore e di qualita superior! . Corrcspondance
de Napolton I", VII, nn. 6031, 6043.
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gli alti fatti della Repubblica, non ce n' 6 uno che abbia

pfodotto un'impressiohe cosl viva e generate, come il Gon-

cordato e le leggi orgamche. Tutti i partiti, tutti gli ordini

della cittadinanza inglese convengono nel riguardaire questa

rhtaurazione della religione e della tolleranza come il monu-

mento piii bello del nostro govefno *.

II Concordato, scrivevasi da Vienna, questo grande atto

di fortezza e di sapienza, e parso alia Corte di Vienna non

solamente una giustizia ed un benefizio per il popolo fran-

cese, ma anche un servizio reso a tutta 1' Europa *. Nella

Prussia, dove 1'antica influenza luterana e la recente domi-

nazione di n fllosofo imperatore avevano sostituito il natu-

ralismo alia fede cristiana, il nuovo patto religioso di Francia

incontro 1'approvazione della gente piu assenndta e meno

corrofrta 3
. Nella Svizzera cattolica il Te Deum cantato nella

Chiesa di nostra Donna, in segno della pace e del culto ristabi-

lito, fu considerate come il capolavoro della politica e del

senno umano. E 1' ingenua fede di que' popoli credeva come

uii Hrticolo di fede, che il Primo Console, dopo data la pace al

gloibo terrestre, ha toccato il colmo della gloria col rappat-

tumare la nazione francese con il clelo : ammirato da' con-

temporanei come 1'uomo piu grande del secolp, egli sara ve-

nerato eziandio come un santo dalla posterita piu lontana 4
.

Insomnia lo Csar Alessandro, il giovane gigante del Nord,

il future domatore dell'aquila corsa, ammirava come doveva

1'opera riconciliatrice del Bonaparte, e sperava che 1'alto

ingegno del Primo Console correggerebbe i danni della ri-

voluzione, compiendo altre opere di grandezza e di giu-

stizia 5
.

In mezzo airunanime esultanza del rinnovato popolo fran-

cese e airammirazione dell' Europa cristiana, non si pu6 dire

1 Caulaincourt d Talleyrand, 4 ittagglo 1802 (Dvcuth. Concord., V.,

575-76).
2 Bacher a Talleyrand, 2B aprile 1802 (Ibid., 575).
;f

Big-non a Talle,yrand, 20 BpHfe 1802 (Ibid , 574).
4 Champagny a Tall6yrand, 19 mag-gio 1802 (Ibid., 578).
5 Otto a Talleyrand, 12 aprile 1802 (ibid., 671).
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raanoaase o fosse aLlenziosa la sign i fie a/ione di gioia del

a di Koma. Ci fu, ma non fu compiuta; ne vedremo

pin iiinaii/i il perche ed il come.

Ma U no tii discorde dell'uuiversale conccnto, in cui -i

t'usero le voci e Ic anitne di tutto un popolo, parti da

un'accolta di militari, ne' quali lo spirito massonico, cbe si

era travasato nelle animo e nelle opere giacobine, perdurava
tuttavia sotto le insegne repubblicane.

In generate e riconosciuto da tutti, qualmente il maggiore
e piii pericoloso ostacolo che il Bonaparte incontrasse alia

ripristinazione del culto, gli venne da' capitani dell'esercito

repubblicano. E la ragione e ovvia: avvezzi al libertinaggio,

alia rapina, e non riconosceudo ultra tbrza che quella della

spada ne altro freno all' int'uori del comandamento militare,

essi disapprovarono il ritorno di una religioue che era una

condanna di quanto avevano fatto nel passato, ed un impe-

dimento per le loro geste avvenire. E da aggiungere peraltro,

che i sussurratori di scontentezza e i promotori di cospira-

zioni appartenevano al numero de' politici, senator!, letterati,

tutti piii o meno di pelo giacobino. Questi vedevano benis-

simo, che la religione ristabilita doveva servire al Bonaparte

come di appoggio e di puntello al ristabilimento di un or-

dine di governo, diverso dal repubblicano.

Quindi fu tramata una vera cospirazione, a fine di toglioro

di mezzo la persona del Primo Console, e di recidere di un

colpo, se non la vita di lui, alraeno 1'adempimento de' di-

segni distruggitori della liberta repubblicana. Varii tra ge-

nerali e senator! si strinsero intorno a Bernadotte (cognato

di Giuseppe Bonaparte), per avere da lui lingua e modo di

attraversare 1'usurpazione prossima a sopravvenire. Egli pro-

pose varii disegni, i quali si dovevano fondare su qualchc

misura legislativa; non osando i senator! compromettersi per

quella, non se ne fece nulla '.

1 hi: Si ASK. Dix ann d'exil, c. IX; FH^DKHK M\ - v \apolton ft

*<i favtiUe, II, 112. Qucsto autore fa Giuseppe Booaparte inn-.-o o par-

tecipo dellft congiura col Beruadotte; ma, al solito, non ne arreca le
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S'intesero allora alcuni capi militari tra loro, ed erano

Moreau, Delmas, Monnier, Lecourbe, Donnadieu, Simeon ed

altri: il Prime Console, il nuovo tiranno feroce, il restiti'-

tore del regno de' preti doveva essere rovesciato, preso e

fatto calpestare da' cavalli *. Se non che il Primo Console,
la polizia, ebbe sentore di tutto; laonde fu ordinata, per

il giorno di Pasqua, quella grande moltitudine di armati

lungo le strade e dentro la Chiesa.

Falli la cospirazione, sventata quasi prima di nascere,
come pazza e furiosa cosa che era. Non cessarono per6 le

scontentezze e i lazzi soldateschi. II generale Moreau, nel

tempo della celebrazione della messa, fece iattanza della sua

assenza col passeggiare studiosamente dinanzi alia Tuillerie;

1 general! che vi assistevano fecero baccano nel coro mede-

simo della Chiesa; e qualcheduno rimprover6 al Bonaparte
di avere con quella pagliacciata reso inutile il sangue di un

milione di vittime, uccise per la liberta 2
.

prove. Una prova invece sarebbe 1'anche sola asserzione della signora
De Stael, qui copiata dal Masson. Yeggasi LADY BLENNERHASSET, Ma-
dame De Stael et son temps (1900) II, 474. La cospirazione e asscrita

inoltre dal PASQUIER, Memoires, I, 128, dove dice, che il Donnadieu,

qui n'avait alors qu'un grade inferieur, s'offrit pour porter le coup.
Ma il generale Oudinot, presente ai propositi che si facevano, ne ebbe

orrore; svelo la cosa al Davout, che fece chiudere il Donnadieu nella

carcere del Tempio, il quale paleso ivi i nomi de' complici. II Pasquier,

prefetto allora di polizia, ebbe i ragguagli dal ministro di polizia Savary,

futuro duca di Rovigo, il quale narra le stesse cose in lungo nelle sue

Mrmoires, I, 428-437; GUILLON, Complain militaires, p. 22; e gli scrittori

di Memorie, citati piu innanzi, Thiebaut, Bourrienne, Thibaudeau, comte

de Segur, De Raguse...
1 DESMARET, Quinze ans de haute police (1900) : Le Premier Consul,

renverse de son cheval a la parade, devait etre foule aux pieds par ce

tumultueux etat-major . pag. 82, 389; Due DE ROVIGO: A la vrritt'-

(Bernadotte) s'opposait a ce qu'on lui arrachat la vie, mais il conseillait

un enlevement a force ouverte (I, 433).
8 Les generaux en chef blamaient principalement ses mesures

pour le retablisseinent du culte catholique... J'entendis leurs clameurs,

sans en desapprouver assez le mauvais esprit dans Notre-Dame, lors

du Te Deum. Je ne blainerai point assez, ce jour la, cette r^ponse de

Delmas a Bonaparte: Oui, belle capucinade en effet! C'est dommage
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Ma non era il H<>na|>.irt<- uomo da aver paura ;
si bene

T.I e ftero nel medesimo tempo recUe di presente i nervi

alia coiii,'iura, iinpri.^ioiiaiido alcuni cospiratori, allontanan-

done nltri, e tonendo d'occhio i caporioni. II Donnadieu fu

carcerato, come abbiamo visto; il Monnier, il quale non

aveva lasciato buon nome in Italia (simile in ci6 a quasi

tutti i suoi congeneri giacobini), ma che si era segnalato

nella giornata di Marengo, t'u cacciato in esilio; ne il suo

nome ricomparve flno alia restauraziono, nel qua! tempo il

focoso giacobino di altra volta divenue fervente monar-

chico '

!

Alcune schiere di soldati, che avevano rumoreggiato, fu-

rono iuviate a militare nelle colonie insieme cogli ufftciali

che li comandavano. Dissimuld lo sdegno con Moreau e Ber-

nadotte, -dando loro varii comandi di esercito
;
ma il primo

non tard6 guari a perdersi, essendosi compromesso nella

terribilc congiura di Giorgio Cadoudal e di Pichegru, il se-

condo fu salvo perche ph\ intinto: entrambi si trovarono

nella coalizione del 1814 a combattere contro la Francia per

odio al Bonaparte.

Se cosl adoper6 con militari, si pu6 considerare come e

quanto avrebbe ottenuto da pochi vescovi e preti costituzio-

nali, qualora avesse voluto ridurli al dovere !

Da cid si pu6 scorgere 1' incredibile difficolta superata dal

primo Console, a fine di ridare alia Francia 1'uso pubblico

dell'antica religione. E vero, ch'egli aveva dalla sua si pud

qu'il n'y ait inaiiqiu' qu'un million d'hoimncs cjui sr soiit tail tm-r pour
d''truir- cc ijw vous n'-tabliHsoz .... : -t autret> iinpcrtincncfs In-ntalcs,

qut- |)lu>iriirs autrt-H jt'
>
ii<'

iniux tirrnt cnU'ndre aux Tuilleriej}. C.* DB
Sfe<HK, Mrmoirts (1W4), pag:. 6^; PAS^CIER, vol. e 11. Co.; B.on TIIIKHAI i .

Memoires (18l>;")), 111; qiu->to scritton-, h'^^t-rissiuio per altro e cinico,

6 solo a ih-srrivcre 1'atto brutale, oouuneHHO da' jen'rali ndlo Htesso

coro delta chiesa ;
i qiiali, non avc'iuio Hcdie cacciarono il clero da quclle

che ad esso erano state assegnate ! (pa^. 274). ft'. HOIKIIII AM;. Mfmoires
t

\. til, 81; Due DE RAOUSK, M&noirtx, II, !'.':: TIIIHAI DI:AI . Mfmoires sur

le Consulat^ pag. Hi:;-. MIMA AI., ^<nn,-,nrs historiques, I, 79.

, \tmoire, I, 158.
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dire la massima parte del popolo, e la parte se non religiosa

almeno piu assennata de' general! medesimi l

;
6 vero, che

non era mosso in quell'opera da motivo strettamente reli-

giogo
2

,
si bene e principalmente da ragione politica, velata

tuttavia dentro i profondi disegni di altissima ambizione per-

feonale, che celava nel suo vasto intelletto 3
. Ma e pure in-

liegabile, ch'egli compi Tirnpresa piii ardua, che non foHse

quaMasi battaglia da lui vinta flno allora; ch'egli arrec6 alia

nazione francese un benefizio, per importanza ed utility di gran

lunga superiore alia gloria di tutte le sue vittorie; e che

all'assecuzione di quel santissimo fine, da lui solo intuito,

1

II vit mieux et de plus haut que tout le monde, ear son succe*

tut complet, et cependant.il fut presqne seul de son avis (Due DE RA-

GUSE, Mtmoires, II, 199). >

2 A quanto abbiamo riferito nel capitolo : Eeligione del Primo Con-

sole, fanno riscontro le parole, ch'egli recito con caldo e vivo'tnovimento

in Sant' !

Elena, nel giugno del 1816. Dopo proclamato la verita della

esistenza di Dio, e detto che dapertutto i preti hanno insinuate la frode
e la menzogna, soggiunse: Toutefois, des que j'ai eu le pouvoir, je

Ine suis empresse deretablir la religion. Je'm'en servais comme de : base

et de racine. Elle etait a mes yeux 1'appui de la bonne morale, des

vrais principes, des bonnes moeurs... . Avendogli uno fatto osservare, che

forse potrebb'egli diventare divoto, 1* Imperatore rispose di no: qu'il

le prononcait & regret; car c'etait sans doute une grande consolation;

que toutetbis son incfedulite ne venait ni de travers, ni de libertinage

d'esprit, mais settlement de la force de sa raison. Cependant, 1'homme

lie doit jurer de rien sur tout ce qui concerne ses derniers instants.

En ce moment, sans doute, je crois bien que je mourrai sans confes-

seur.... LAS CASES, Memorial de Saint-Helene (1824), IV, 202-203. -

Si disse, che nella pubblicazione del Concordato compi i suoi doveri

religiosi ;
non ne fu mil la. Ne manco li adempl nella consacrazione ad

Imperatore, nel matrimonio religiose allora celebrate, come vedretao.
* Sono notabili le seguenti parole, che si leggevano in un libello

rivoltoso spedito allora a' commilitoni da que' soldati che dovevano

cssere gli esecutori della congiura : ...Y-a t il rien de plus derisoire et

de plus hypocrite que sa conduite a 1'eglise de Notre-Dame, ou il se fit

(

accompagner par tous les generaux et par toutes les troupes de Paris,

pour assister a la messe du LegatduPape? Int6rieurement, il mcprise
cet homine et toutes les grimaces dont il 1'a ennuye durant toutes les

representations de son spectacle mystique ;
mais il en avait besoin pour

attirmer sa puissance.* (DESMARET, nell'op. cit., p. 390, da: Archive*

Rationales ^Parigr), F 1

6315).
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g!i'solo fra la turt>,t <li que' togati o ingallonati giacobini

appliro 1'energia di mi indomabile volero e 1'azionc di una

111:1110 di tcrro '. Essendo vero, d'altra parte, ch'egli non t'u

causa degli orrori e de' misfatti, onde la rivoluzione insan-

guin6 e brutt6 popoli, re, e saoerdoti, la storia gli ricdnosce

il titolo incontrastato di restauratore della religione in

Francia !

Epilogo.

'Con ci6 poniarao fine a questa trattazione sul Concordat*)

degli anni 1801-1802, gia forse menata soverchio in lungo

per un periodico: nell'opera compiuta, che prepariamo per

la starapa, risolveremo le altre question! che da vicino si

collogano col Concordats, come la pubblicazione che se ne

fece in Roma, la riconciliazione de' preti costituzionali..., e

1'andata a Parigi di Pio VII a consecrare pontificalmente il

Bonaparte ad imperatore de' Francesi.

Una considerazione per6 si para necessariamente innanzi

'allo storico, che ha trattato la gloria maggiore della 'Repub-

blica francese, la quale inaugur6 prosperosa e robusta gl'inizii

d>l secolo teste decorso. Ed e un confronto della prima con

la'terza Repubblica, la quale dopo cento anni ha essa pure

ihaugurato il secolo presente.

Quanta differenza nello stato delle due repubbliche, nel

-governo, nell'unione cittadina, negli uomini, nella gloria,

nella religione, nella pace, nella ricchezza, nelle relazioni,

nella fiducia nazionale!

La repubblica francese del 1802 contornava i suoi conflni

co' Pirenei e con le Alpi Graie, tra ponente e oriente; 'al

1 c Jamais Bonaparte n'a paru plus grand que ce jour la. C'etait

la plus eclatante victoire qu'il fut possible de remporter sur ! gtnie

rt'-volutionnaire, et toutes celles qui sont venues ensuite n'ont ;

n'*'n i -M-i-ptc aucune, que la consequence de cell(>-lj\. (I*AynKi:.

ntoires. I, 160. Le Concordat est 1'acte les plus important pont-^tre

du gouvernement de Napoleon. (MKNKVAI., I, HOi. Sonrenirs historiques.

LII >tc>^<) Talli-yrjind dennmina il concordato siccome c un des traits

^enie. Mtmoires du Prince de Talleyrand, II, 36).
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mezzo giorno si protendeva fino all'Adriatico
;

nel setten-

trione chiudeva i suoi dominii colla flessuosa linea del Reno.

L' Inghilterra, dopo otto anni di accanite lotte, che le ebbero

costato un dieci miliardi scritti nel debito pubblico, aveva

capitolato nella pace di Amiens (25 marzo) cedendo colonie

e riconoscendo alia Francia tutte le province continental!

che possedeva ;
Russia trattava con la Francia consolare da

pari a pari (4 ottobre 1801) ed inviava ambasciatori (1802),

onde ottenere le grazie del Primo Console
;
Austria e Russia

curavano le ferite, sanguinanti tuttavia, che avevano rice-

vuto a Valmy, a Marengo ed a Hohenlindeu, e guarclavano

in cagnesco verso la Senna con dispetto e paura. L' Italia,

salve tuttavia Roma e Napoli, era tutta conquista francese;

con cid la Svizzera era occupata da trenta mila soldati della

Repubblica, e Spagna e Portogallo tenevano somiglianza di

frutta mature per un prossimo pasto. Agli ambasciatori di

tutte le potenze in Parigi, il Capo della Repubblica francese

appariva e parlava addirittura siccome un Giove fulminatore !

Nell' interne 1'opera potissima del Primo Console rifulse

massimamente nel dare unita e compattezza alia compagine
delle membra cittadine, cui il ferro ed il fuoco, 1'astio e gli

odii, la tirannide ed il sangue sparso tenevano disunite e

frementi. E la mano ed il senno del Primo Console si ado-

perarono con somma cura, con arte delicata, con destrezza

e con forza per 1'unione cittadina, per la pace cittadina, per

la concordia cittadina, per la stabilita e 1' incremento della

prosperita cittadina. Fu posto fine alle ladrerie, alle coneus-

sioni, agli avanzamenti partigiani : in poco d'ora -

il buon

ordine, la giustizia, discorreva per entro gli organi del grande

congegno amministrativo, come il buon sangue che rifluisce

attraverso la venatura di un corpo convalescente e sanato.

Egli a questa somma opera d'interna unione, d'interna

concordia apport6 il mezzo piii acconcio, il cemento piu te-

nace, che e la religione del popolo. Distrusse le sette dei

teosofi, degli ideologhi, e per allora dei frammassoni
;
e con-

cesse piena liberty ed anche favori a protestanti e a giudei,
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iiv mil-undo allo scopo della quicte interna e della tr.-m-

<liiilli!'i dt'llo relazioni socievoli tra ritt.ulini <li una stessa

patria, soggetta a leggi comuni, o cui un muro ed u><

'/
Ah ! si fu allora, c-he caddoro le speranze degli osteggia-

tori della Repubblica ! Quando i grandi nemici della Francia,

nglesi, quando i superstiti Borboni, avversarii giustamente

della repubblica, ebbero vista ristabilita la religion < in modo

ane e stabile, quelli no strillarono siccorae aquile ferite,

questi cessarono di sperare dal Bonaparte la persona di un

Monk. Cosl era un secolo fa la prima Repubblica.

La Repubblica francese di oggi, e ben diversa da quella.

Le sue frontiere sono ristrette e chiuse non piu dal Reno

nella parte di settentrione-levante, ma da fortezze, da oan-

noni, e da schiere armate, pronte ad un cenno a darle 1' ul-

tima rovina. Nel mezzo giorno, que' piccoli Stati che, fa ora

un secolo, furono calpestati da' suoi cavalli e fanti in ber-

retto rosso, ora uniti e compatti contro lo straniero, sempre

ladro e mentitore, fanno alia terza repubblica francese il viso

dell'arme. Prussia, unita in lega coll' Italia e coll'Austria, le

tiene sulla cervice la spada di Arminio, di cui ad ogni poco

le fa scintillare allo sguardo un lampo minaccioso. Russia,

f'redda regina del Nord, si adorna e s' impingua delle repub-

blicane sostanze, e, matrona calcolatrice, fa alia vanitosa

corapagna il sembiante di ufc inchino e I'eleniosina di una

visita furtiva. Albione, 1'antica rivale, le lancia dalle moli

torrite delle sue navi il veto guerresco, che ferma a' fieri

h'gli della pavida Gallia repubblicana il passo nelle conquiste

africane, e tarpa, loro frementi, il volo ardimentoso!

In quanto alle condizioni interne, a cui il governo della

terza repubblica ha ridotto un paese che per uomini o do-

vizie figurava serapre a capo dell'Europa, basUi accennare

due piaghe enormi, onde ha lacero il seno e le viscnv.

La terza repubblica e il paese, dove si pagano le imposte

piu gravi, per uomo e per famiglia, di quelle onde sono gra-

i tutti i popoli del mondo. La cifra del suo debito pu-
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blico, che ascende alia sorama fenomenale di miliardi //

tadue, e altresl la maggiore di tutti i popoli che abbiano im

debito pubblico sopra la terra *.

L'altra magagna, di natura piii intima e di significazione

ancora piu sintomatica, e la diminuzione delle nascjte che

riescpno sproporzionate e col numero. delle morti e con quello

della popolazione
2

. Anche in ci6, ossia nell'incremento annuo

della popolazione, la terza repubblica e 1' ultima fra tutte le

nazioni del mondo com'e riconosciuto da tutti ! E pero le sue

colonie, le sue Industrie, il suo commercio dissanguati e inert!

declinano ogni di peggio.

Che spaventoso confronto ! che cambiamento non ha por-

tato Topera demolitrice di un solo secolo? Nel 1802 la gloria

della Repubblica francese era ripercossa in tutte le contrade

europee, n'era temuto il nome, e tutti se non I'amavano ne

rispettavano la dominazione, e ne scorgevano tuttora fulgenti

i trofei dalle piramidi al Reno! Nel 1902 la terza repubblica,

per dir tutto in poco, e una repubblica vinta! e piii di un

suo nobile figlio ha vergogna di portar quel nome! Ma ci6

e poco. Chi dice una nazione vinta, sottintende subito nel

suo pensiero il pensiero e 1'azione di un governo, che attenda

a raccogliere tutte le forze nazionali, e disporle e prepararle

alia riscossa. Cosl dovrebbe essere, e cosl fu ne' tempi pas-

sati : Roma, dopo le sconfltte del Trasimeno e di Canne fece

1 Le ultime statistiche danno le seguenti cifre del debito interna-

zionale : Germania, 2 miliardi e 795 milioni. Austria, 8 miliardi e

mezzo. Italia, 12 miliardi e 915 milioni. Russia, 15 miliardi ed alcuni

milioni. Francia, 32 miliardi, con un aim no bilancio di franc hi 8 mi-

liardi e 900 milioni!!! Nel 1801 era appena di 40 milioni; nel 1814 non

giunsese non alia somma di 63,307,637 franchi. II bilancio dell 'anno 1902,

con la lacuna di quasi trecento milioni, fa un orribile contrasto con

quello, che il Primo Console regolava per 1'anno 1802 con sue note del

25 germinale anno X (15 aprile 1802), colle quali pareggiava il debito

di 40 milioni. Ved. Correspondance de Napoleon /"', VII, nn. 6039, 6040.

' Secondo 1'ultima statistica, si registra nell'anno 1900 un'eccedenza

di decessi sopra le nascite nel numero di 26.000! Nel detto anno 1900 si

ebbero in Francia 20.330 nascite in meno che nel 1889: e 37.052

in piu!
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li^i contro il formidable AtVicano; Prussia, dopo le i

nose inornate di lena e di Eylau unl come in un fascio so-

tamente gli aniini e le forze di tutta la German ia, mirando

alia distruzione dell' invasore neraico. E il governo della terza

repubblica francese a che cosa ha impiegato lo forze qi

immense della vinta nazione?

Ha dell' incredibile quollo che qui la storia deve regi-

strars ! Dopo dieci anni dalla memoranda catastrofe di Sedan,

si videro le camere legislative della terza repubblica Iran.

parlamentare in grandi e solenni tornate ed atteggiamento

solito a pigliarsi, quando si discutono i mezzi di salvare la

patria pericolante, e di fare la guerra. Ed infatti si trattava

di guerra da dichiararsi a... monache e a frati! Ed allora

fu visto 1'esercito francese attorniare conventi, espellere a

uno a uno frati e monache, e cingere d'assedio con tende

e cannoni... un monastero! Cosl la terza Kepubblica vendi-

cava 1'onta di Sedan, e colla chiusura di case monacali, ricat-

tava 1'evacuazione forzata delle fortezze e la perdita del-

1'Alsazia e della Lorena.

Ma neH'anno 1901 il proconsole della terza repubblica,

dal nome esotico di Waldeck, celebrava la memoria di Ma-

rengo e parodiava 1' istituzione centenaria del Concordato,

emulando in gloria militare ed utilita patria que' due grandi

fatti del Primo Console della prinia Repubblica. E i suoi cor-

religionarii di rue Cadet, nelle loro sale solennizzavano la

festa della dea Ragione. II Bonaparte vinceva i Tedeschi in

quella memorabile giornata; e colla pace religiosa cemen-

tava nel popolo di Francia 1'unione cittadina, percotendo di

ammirazione tutta 1' Europa. Ed il proconsole Waldeck, cento

anni dopo, faceva ridere tutta la Germania col far tornare

da' lontani mari un traditore ebreo, condannato da un tri-

bunale di guerra ;
e se non pote tergere quella macchia dalla

fronte dell'amico israelita, si vendic6 contro il patrio eser-

cito graziando dalla pena il condannato giudeo, e lasciando

abbeverare di oltraggi i forti solduti condannatori. E subito

da abile strategico si seppe volteggiare in maniera da ina-

Sei-ie XVIII, vol. IV, fasc. 1226. 43 11 dicembre 1901.
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scherare 1'opera del vile salvataggio, che per vergogua fece

fremere tutta la Francia, col celebrare 1'anniversario della

pacificazione religiosa, stabilita un secolo prima dal Bonaparte.

Per opera sua i due parlamenti furono occupati per mcsi

parecchi a salvare la Repubblica contro le formidabili schiere

di frati e di monache, armati non d altro che di crocefissi

e di rosarii, e di bende pei malati. E nel luglio del liJOl,

nel quale mese il Bonaparte f
e il Consalvi, un secolo in-

nanzi, avevano sottoscritto il Concordato, che restituiva

alia prima Repubblica la pace e la liberta religiosa, il Wai-

deck otteneva leggi, colle quali si faceva di quel Concordato

una meravigliosa applicazione : duecento mila persone, per

poter esercitare alia loro maniera la propria liberta in ma-

teria religiosa, debbono domandarne licenza ed ottenerne fa-

colta dal governo della terza repubblica, patrocinatrice mo-

struosa della liberta!

lo tralascio di cercare se que'cittadini messi cosi fuori

del diritto comune, abbiano commesso colpe, di colpe non

si e parlato nelle famose leggi ;
non considero quindi se quelle

leggi siano giuste ;
lascio il pensiero di cercare ne' fasti giu-

ridici delle genti civili un confronto, il quale si troverebbe

appena nell'editto de' barbari imperatori romani Valerio e

Diocleziano (303 d. Ch.) e in quello del neoplatonico Giuliano

apostata del (362). Ometto inoltre di considerare, che codeste

leggi riscuotono il plauso e le larghe acclamazioni di quauti

esistono protestanti, ebrei, frammassoni e giacobini di tutti i

color i.

Ed in quella vece, mantenendomi nel paragone stabilito

delle due repubbliche, alia distanza di un secolo, considero

storicamente il grande, forse 1' irrimediabile danno che con

leggi cosiffatte il governo stesso arreca alia stessu repubblica.

Ed il danno consiste nella discordia profonda, nella scissura,

che il proconsole Waldeck colle sue stesse mani scaglia come

un cuneo fenditore nel seno della nazione.

Non impunemente si destano nei popoli le persecuzioni re-

ligiose, e non cosl alia leggera un legislatore s'aliena tutto
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ui i popolo, ferendo con aperta in
i, e senza mm ra-

gione al raondo od uua n'cessita, le convinzioni di due cento

mila famiglie di ritt.ulini !

Ma codesto governatore deve, nol suo tipo, presentaro il

rovescio della medaglia del Primo Console: quest! unl gli animi

di tutti, dando liberta plena di vita politica e religiosa,

richiamando nella patria, appunto in quel tempo, tutti gli

eraigrati da lunghi anni esiliati. Ed egli caccia dalla patria

e manda in esilio uomini '

donne, non colpevoli d'altro de

litto da quello infuori di non curvare la schiena dinanzi a

lui ed a' suoi.

Ed inoltre lo storico non pud trascurare, trattandosi di una

nazione cosl cavalleresca com'e la Francia, il lato del ridicolo

e della vilta profonda che presenta 1'opera proconsolare della

moderna repubblica. Egii e proprio dei vili il pigliare a per-

seguitare e corabattere gente inerme, gente innocua, gente

che non fa male a nessuno, gente che osserva le leggi dol

suo paese. Perche non si fanno leggi speciali per i fram-

raassoni, per gli anarchic!? Perche si e ingollata T onta di

Fashoda? Perche si e tollerata la strage di migliaia di Ar-

meni cristiani? Perche si guarda a occhio asciutto la lotta

tit anii -a di un piccolo popolo? La ragione e manifesta : ivi

stava di fronte qualche spada, o la lontana ombra di un Sir-

dar ! o meglio, essendo che la nazione francese non ha cam-

biato 1'antico valore, potrebbe benissimo acoadere che, dato

un caso bellicoso, qualche proconsole ci lasci la clamide !



LA QUESTIONS SOGIALE

E LA DEMOCRAZIA CRISTIANA

IV.

La falsa democrazia cristiana.

Non v' e albero tanto sincero, che, piantato nella nostra

terra, non abbia talvolta nutrito con la sua Unfa vitale qual-

che escrescenza parassita; non v'e sorgente cosi pura che,

allargando le sue acque limpide nella valle, non abbia irri-

gate nel suo cammino la cattiva semenza di un'erba, che per

1'onda fresca sia precocemente cresciuta, flno a che la mano

provvida del giardiniere non 1'abbia strappata dal suolo, per

destinarla ad un'aridit& mortale. Cosi riesce facile osservare,

nel corso dei secoli, che le manifestazioni piii fuueste dello

spirito umano si riannodano alle dottrine piii salutari della

religione cristiana, della cui vita si nutrono flno a che la

loro forma mostruosa, scoprendo la loro origine, non ne ca-

gioni la scissione e la morte.

Fin dai primi secoli, sotto la Candida veste della verginita,

si annido 1'eresia che condannava il matrimonio
;

le esorta-

zioni alia poverty volontaria fornirono il pretesto di combat-

tere la proprieta; si cerc6 da alcuni fanatici nel suicidio

abomiuevole il compenso del sacrificio della vita; e la ge-

nerosa confessione di Gesii Cristo degenero presso parecchi

in una temerit& giudicata colpevole, per cui senza aspettare

il tiranno s'offerivano volontarii alia morte. L'errore, non po-

tendo poggiare sopra se stesso, s'addossa alia colonna della

verita. Non c'6 dunque da ineravigliare, che ai nostri giorni la
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tlirliinra/.ioii*' soldim- <;<! autoiitica (lei prinripii della vita 80-

ialr rJMianaabbiadato luogo ad interpretazioni abusive, che

il -rido di picta del gran Papa Leone XIII sia stato snaturato

da alcuni quasi fosse un grido di guerra e di odio, che infine

una falsa democrazia cristiana cerchi in diversi paesi di so-

praffare la vera.

Questa falsa democrazia sara oggetto del nostro esarae;

desiderando per6 che sulle nostre intenzioni non si prenda

abbaglio. Noi siamo ancora, riguardo a tale falsita, ncl pe-

riodo iniziale, in cui essa ha molte somiglianze con la verita.

Alcuni caratteri comuni potrebbero ancora dar luogo ad uno

scambio. Non e perci6 nostro divisaraento condannare gli uo-

mini di buona fede, che siansi potuti ingannare al miraggio

di apparenze generose. Per questi appunto scriviarao, per

quest! cerchiamo di mettere a nudo quei caratteri che aiu-

tino a discernere 1'oro puro dell'azione sociale cristiana, da

una scoria demagogica che di cristiano ha soltanto il norae.

Questa stessa ragione di prudenza ci persuade ad aste-

nerci dal citare fatti precisi, salvo per quei paesi, dove

1'aperta opposizione dei capi all'autorita ecslesiastica non

ci iraponga piii nessun riguardo: dal Belgio e dall'Olanda

prendererao gli esempi che ci sembreranno piu opportuni e

piu fecondi d' insegnamento per noi.

Fatte tali riserve, vediamo per quali segni ci si disveli il

falso cristianesirao di questi profeti senza missione.

1. Nostro Signore lascid nel Vangelo, non solo le sue dot-

trine, ma il suo Spirito, viatico indispensabile di quanti cam-

minano nelle sue vie: e questo spirito e di raansuetudine e

di urailta. Ce lo dice egli stesso: Discite a me quia wili*

N///// // hinitilis corde 1
: e S. Paolo, dopo avere incitato i

cristiani a ispirarsi ai sentimenti di Qesu Cristo : Hoc enim

*i'/i/i/t' in rtthis. </i>od .et in Chi'islo 7t'N, ci manifesta questi

sentimenti aggiungendo: //></// ///V/>-/7 xeim'tipsi'in fnrfus obe-

dient Hfique ad mortem 2
.

1 MAn ii. XI, 29.

* Ad J'hilipp. II.
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Di piu sono da considerare tutte le riforme salutari ispirate

dallo Spirito di Dio. I Santi che ne furono strumento si se-

gnalarono anzi tutto per la loro perfetta docilitfr al magistero

della CJiiesa, e riponevano maggior fiducia nel response esterno

di chi loro parlava autorevolmente in nome di Dio, che non

nella voce interna la quale credevano sentire nel segreto del

loro animo. Se i loro disegni erano contrariati, essi si sot-

toraettevano nel silenzio, aspettando che il Signoro illumi-

nasse i suoi rappresentanti, agevolando cosl, per le vie or-

dinarie della sua provvidenza, il compimento dei disegni,

onde essa medesima aveva tracciate le linee.

Supponiamo che vi siaho uomini i quali si segnalano per la

violenza del linguaggio, che lanciano le loro ingiurie costan-

temente contro le classi elevate, che nel loro operare van no

spesso piu oltre dei socialist!, che sfoggiano tenerezza ai

nemici della religione, montre per i migliori e piu sinceri

cattolici non hanno che fiele
; supponiarao inoltre che, avver-

titi dai loro superior!, rispondano di non poter accettare i loro

ammonimenti senza riserva, e insistano nelle loro idee: uomini

tali potrebbero rappresentare mai nel nostro campo 1'azione

veramente cattolica? Viva Dio, che no; essi non hanno la

veste cristiana
;

il loro odio, le loro animosita ci dicono troppo

chiaramente esser loro falsi cristiani.

Or ecco i deviamenti che si possono in realta notare in

certi pretesi democratici cristiani de' nostri tempi. II triste

esempio ci viene dalla Fiandra flamminga. Ad onta della

costituzione di Leone XIII * che proibisce agli ecclesiastic! di

dirigere un giornale senza 1'approvazione del Vescovo, 1'or-

gano principale di questo partito stampa in fronte ai suoi

numeri, che il prete X, contro il divieto del Vescovo, ne e

il redattore-capo. A questo stesso prete per sentenza, resa di

pubblica ragione, stata interdetta dal suo Vescovo la messa,

proibito 1'abito talare
;
ed egli ancora seguita a trascinare

il suo abito ecclesiastico nei comizii popolari.

1

Ojficiorum ac munerum. art. 42.
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Si prenda in raano il numero del 12 maggio 1901 del ci-

u'ionmle. In una stessa pagina, si leggono la relazione

di tin cougresso di circoli cattolici, presieduto dal signor Woe-

ste, oraincnte cattolico, e quella di un discorso di Paolo Jan-

son, capo del radicalismo antireligioso del Belgio. Nel primo

articolo il Woeste 6 coperto di ingiurie aspre e violente, e

trattato da impostore e da uccello di cattivo augurio per il

paese; il Janson invece 6 salutato come grande oratore. Si

dice anzi che in raolti punti principal! i democratic! cri-

stiani si accordano con 1'oratore liberale . Un altro organo

dello stesso partito 6 stato di recente chiamato in giudizio,

per eccitazione a sommossa.

II. A questo primo carattere se ne aggiunge spesso un

secondo: la poca efficacia delle opere. C'e a tal proposito

una sentenza di Gesii Cristo: Dai fruit i mi riconwerete

I'albero '. Cosl una vita veramente cattolica si manifesta

da per tutto, con la fecondita meravigliosa delle istituzioni
;

e la carita ne 6 sempre il principio e 1'anima.

Quando dunque un partito non riesce, se non che ad era-

piere 1'aria di lamenti e di vani discorsi, criticando tutto

quel che si fa dagli altri, senza che esso edifichi uulla o quasi

nulla di utile, questa sterilita 6 un secondo indizio sicuro

del difetto di sentinienti cristiani.

III. I traviamenti pratici e gli eccessi, messi cosl alle

strette, cercano di giustificarsi e difendersi coll'errore dottri

nale : 1'ostinazione nel peccato porta all'eresia. Difatto, senza

che i falsi democratici cristiani abbiano ancora apertamente

spezzata una lancia contro la Chiesa, ci sembra tuttavia di

vedere sorgere Terrore dogmatico, in cui andranno a fl-

nire
;
la forma del la loro rivolta futura sara contro Roma, se

la miscricordia del Signore non li fermera sul pendlo fatale.

Nessun Papa, a parer nostro, ha piu chiaramente di

Leone XIU rivendicato e provato coi fatti il potere indiretto

che la Chiesa ha di intervenire, per riguardo ai beni sopran-

1 LIT. IV. 44.
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naturali, nelle cose temporal! degli uomini l
. Egli ha dichia-

rato formal mente, che la questione sociale e anzi tutto una

questione religiosa ;
e la sua ultima Enciclica Graves de com-

muni impone ai cattolici di professare, in ogni loro impresa
a bene del popolo, una totale sottomissione all'autorita della

Chiesa e dei Vescovi. Questo corollario non incontra il gusto-

dei nostri falsi democratici: anzi, per una di quelle strane

contraddi2ioni proprie dell'errore, queglino stessi che si spin-

sero nella lotta, spiegando nel loro vessillo il nome di

Leone XIII ed i principii dell' Enciclica Rerum novarum^

negano ora alia Chiesa il diritto di sindacare la loro azione

sociale e di frenarne gli abusi. Se essi son preti, resistono

ai Vescovi, col pretesto della loro indipendenza di cittadini ;

se son cattolici, si arrogano il diritto di determinare i limiti

all'autorita della Chiesa.

Ecco un saggio curioso di queste tendenze, sempre piti ma-

nifeste.

II 18 aprile di quest'anno 1901 il partito tenne un con-

gresso ad Anversa, dove si vot6 ad unanimita il seguente in-

dirizzo ai Vescovi del Belgio:

Reverendi Signori,

La piu importante riforma politica introdotta da N.S.G.C..

nel mondo, e senza dubbio la separazione del potere spiri-

tuale dal temporale, riuniti allora nelle stesse mani. Questa

riforma ebbe per conseguenza, che il regime delle cose spiri-

tual!, la fede ed il domma, divenisse funzione ineontestata

e assoluta dei pastori della Santa Chiesa, ed il regime poli-

1 Non per questo la Chiesa disconosce la distinzione necessaria fra

10 spirituale ed il temporale. Come societa spirituale, essa si crede -i

dice apertamente incompetente negli affari puramente temporal!; spesso .

pero gl' interessi temporal! e spirituali sono unit!, come 1'auima ed il

corpo. E certe questioni d'ordine piuttosto inferiore, a cagione delle cir-

costanze, sono feconde di conseguenze gravissime, per 1'avvenire morale

e religiose degli individui e della societa. In questo caso la Chiesa ha

11 diritto ed il dovere di intervenire, come societa spirituale, nella mi-

sura richiesta dal fine superiore, a cui essa deve condurre I'unmnita.
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c qiu'llo di'-jli affari temporal! ivstasse appartenonza
elerarnto secolare nell'espressione piu plena d<-llu

iiniipi-iulrnza o della sua liberta civile.

Da parecchi auni, qui ncl Brlgio, 6 dolorosamente scono-

sciuta qii'-M.i snggia distinzionc delle due sfore di potere da

uua gran porzione del clero, sottoposto alia Vostra autorita

pastorale. II partito democratico cristiano, al quale noi ci ono-

riamo di appartonere, si vede ad ogni istante fatto segno

agli assalti piii stolti ed inconsiderati da parte di ecfle-

siastici, specialmente nell'esercizio delle loro venerande fun-

zioui. Molti di questi preti teraerurii, disprezzando ogni tradi-

zione canonica, arrivano fino ad abusare del pulpito e del

Santi Sacramenti, per fame un'arma di guerra e di oppres-

sione contro il nostro partito. Questa attitudine e tanto piii

biasimevole, in quanto che essa nuoce a persone, che sentono

per la fede e la morale cattolica un rispetto, il quale non si

sraentl giamraai, e che, qualunque cosa succeda, resteranno

inviolabilmente fedeli ai precetti della nostra madro, la Santa

Chiesa.

Ci prendiarao la liberta di richiamare con insistenza la

vostra attenzione su tale stato di cose, che ci si presenta

pieno di rainacce per 1'avvenire della Chiesa. II nostro po-

polo belga 6 cristiano per tradizione
;
ma egualmeute per

tradizione tiene fermo alia sua liberta ed ai suoi diritti ci-

vili. Gli intrighi e le persecuzioni possono forseper un istante

opprimere questa liberta; ma tale oppressione e quasi sempre

seguita da violente reazioni, di cui la storia conserva molti

ricordi e la Chiesa ha dovuto spesse volte sopportare.

Alia vigilia delle elezioni politicho (1902) facciamo appello

al Vostro paterno intervento, perche vi piaccia obbligare i

rainistri dell'altare ad una neutralita politica, dalla quale essi

non si sarebbero dovuti mai allontanare, nelie question! po-

litiche che dividono i cattolici. Non ci conviene piu a lungo

stremare le forze in una lotta contro i nostri sacerdoti, quelle

forze che meglio dovrebbero rivolgersi alia propaganda ft

alia diffusione delle nostre idee.
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Se, non ostante la vostra alta mediazione, il presente stato

di cose dovesse prolungarsi ancora, noi ci troveremmo nella

dolorosa necessita di togliere da noi qualunque responsabi-

lita intorno le conseguenze, che potrebbero derivare da un

simile stato di cose.

Gradite, Reverendi Signori, ecc.

II lettore avra certamente intesa tutta 1'audace impu-

denza di tale linguaggio.

II 27 maggio seguente, un'altra assemblea del partito si

tenne a Rotterdam in Olanda. Ivi il primo oratore, cattolico,

dichiard che la Chiesa era infallibile solo nelle question! reli-

giose, e nulla aveva a vedere nelle altre questioni; giun-

gendo perflno ad affermare che era stato un bene 1'abolizione

del potere temporale del Papa, perch.6 la Chiesa non pud

esigere obbedienza in ci6 che concerne questioni a lei com-

piutamente estranee.

Un sacerdote anzi si credette lecito di inserire in un gior-

nale democratico di quel paese la seguente dichiarazione :

Senza dubbio e un dovere 1'obbedienza alia Chiesa in tutto

quello in cui essa puo esigerla ;
essa pero ha questo dritto

solamente quando opera secondo la dottrina e gli esempii

di Gesii Cristo e degli Apostoli. Se essa quindi vi manca o

richieda di piu, non siamo obbligati in tali circostanze a nes-

suna obbedienza alia sua autorita. In tal caso le parole di

Cristo ai suoi Apostoli: Chi ascolta voi, ascolta me, non

hanno nessuna applicazione, supposto sempre che la Chiesa

non segua Tordine e lo spirito di Cristo.

Ormai dunque un cristiano quale si voglia, prete o laico, si

credera in dovere di esaminare, prima di obbedire, se 1'or-

dine della Chiesa e conforme o no alle tradizioni di Cristo :

la sua opinione particolare sara come una Corte suprema, che

dovra decidere definitivamente sulle decisioni dei Vescovi e

del Papa ! Tre secoli fa anche Lutero scriveva al Papa una let-

tera ipocrita, promettendogli filiale obbedienza, sempre che

i suoi precetti rispondessero al Vangelo !
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Non 6 certainente nostra intenzionrdi applicare tuttoquesto

ra Italia e ne facciaino esplicita e formale dichiara-

/ioiie per non essere fraintesi. Ma nello stesso tempo bisogne-

rebbe proprio chiudere ambedue gli occhi per non vederc, che

anche fra uoi si sono veiiuti mauifestaudo gruppetti dicosl detti

deraocratici cristiani che gittano il discredito sopra tutto ci6 che

fecero in passato gli organism! cattolici, con la benedizione e

sotto la guida del Papa e dei Vescovi; che rilegano tra il

vecchiume question! fino ad ora dai cattolici ritenute d' im-

portanza capitale, le quali non si possono, non si debbono

disgiungere dai nostri prograrami di azione
;
e che, secondo

una recente e grave nota officiosa fall' Oxseri'atore Romano,
rifiutano o almeno sembrano rifiuture di sottomettersi a quel-

runica direzkme imposta dai Santo Padre, per 1'azione catto-

lica degl' Italiani. Se non che intorno a questo punto, della

soggezione dovuta alia Santa Sede, ci riserviauio di trat-

tare fra breve.

Tornando alle condizioni d'altri paesi, temerita di lin-

guaggio, tendenza alia oslinazione nell'errore, disubbidienza

all*Autorita ecclesiastica, ecco gli scogli, corilro i quali deve

ben guardarsi di urtare chiunque voglia dedicarsi all'azione

cattolica. La sterilita poi di quest'azione 6 il carattere visi-

bile della scuola pseudo-cristiana. Si aggiunga la diffidenza

che mettono negli animi veramente serii i campioni stessi

di questa scuola, illustri incogniti, senza scienza e senza

esperienza, che si raccomandano solo per la loro giovinezza,

per la vivaclt& della loro fantasia, o per la versatilita del

loro ingegno, o pel desiderio che hauno di spiccare fra gli

altri e per la loro audacia.

Ma, senza indugiarci in questi segni secondarii, diamo

1' ultima mano al triste quadro, mostrando i funesti cffetti

di questa falsa scuola.

La prima causa che, per le loro iraprudenze, viene a patire

equelladel popolo, di cui questi falsi cristiani si vantano amici.

Essi hanno alienato dai popolo tanti preziosi atfetti e tanti

protettori devoti, che si sarebbero offerti con entusiasmo ed
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ora si ritirano per il timore di eccessi demagogic!. Le loro

declamazioni servono di palliative alia indifferenza gelida dei

piii, e provocano anzi reazioni in contrario. E mentre alle

forze cattoliche incombe il dovere di andare unite, essi im-

pediscono ad un nuraero notevole di camminare avanti, coope-

rando cosi ad ingrossare le file degl' indugiatori.

Ma la loro scuola e anche corruttrice delle intelligenze >

poich6 accredita e insinua quelle false massime, che confon-

dono la nozione del giusto e del diritto. Difatto, sempre restrin-

gendoci ai tristi esempii che ne offre il Belgio, i falsi democratici

cristiani di cola, in coro con i neraici della religione, riprovano-

la sostituzione libera nel servizio militare come contraria al-

1'eguaglianza, esaltano imprudentemente 1' insegnamento ob-

bligatorio, esigono il suffragio universale eguale per tutti, come=

diritto inviolabile del popolo. A chaque homme sa voix

va sbraitando il povero prete, di cui gia. parlammo piii sopra.

Di piu imo dei loro giornali porta nel frontespizio queste pa-

role, inaudite finora in bocca ai cattolici : II suffragio uni-

versale 6 una condizione di legittimita, per ogni governo.
Nostro Signore ci raccomando di cercare prima il regno

di Dio, e la nostra santa religione ci inculca il distacco dai

beni temporali, perche 1'anima possa elevarsi a speranze

future. Laddove costoro non si stancano di eccitare la brama.

delle soddisfazioni presenti, preparando un popolo sempre

piu sensuale, sempre piu inchinevole alia materia che op-

prime lo spirito, e sempre piu proclive a prostituire la sua,

dignity spirituale agli interessi temporali.

Fas est et ab hoste doceri. In un libro nel quale essi espon-

gono la loro condizione nel Belgio ',
i capi del socialismo-

belga confessano di aver avuta fino ad ora poca influenza

nelle campagne, che dalla religione erano messe in guardia
contro le loro seduzioni. Ma, aggiungono essi, i democratici

cristiani (o meglio i falsi cristiani) ci preparano la via : per
loro cominciamo ad esercitare nelle campagne la nostra azione.

1 Le socialisme en Belgique, par DESTR&E e VANDERVELDE.
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Oh ! potessero tali confession! aprire gli occhi a questi

ciechi e porre un termine ad un movimento che nuoce al

popolo, dicendosi democratico, mentre ha il norae di cristiano

soltanto per demolirc la fede.

V.

L' influenza sociale della vera democrazia cristiana.

Raccogliamo in quest' ultimo capitolo le conclusioni, che fa-

cilmente si ricavano dalle considerazioni precedenti.

Chi pu6 raai dubitare del benefico influsso, che una demo-

crazia veramente cristiana potrebbe esercitare sui destini

della societa ? Se la maggioranza degli uomini la seguissero

con geiierositi di propositi, essa farebbe subito scomparire

la cosi detta Questione sociale, la questione cioe che, per

dirla brevemente, riguarda le basi umane della societa. La

differenza gerarchica delle classi, e la proprieta privata, i

due cardini della societa, sono forse indispensabili? e non si

potrebbe, e non sarebbe forse conveniente spiantarli? Questa

questione fu appunto occasionata dall' abuso della ricchezza,

e dalla semplice inerzia di alcuni rappresentanti delle classi

elevate. II lamento e prodotto sempre dalla mancanza ad un

dovere
;
cosl 1'egoismo o prodigo o inoperoso offusc6 il pro-

blema della ineguaglianza delle condizioni. La democrazia

cristiana, collo spettacolo magniflco di una supremazia che si

dedica al bene altrui, e di una ricchezza sollecita dei bisogni

di tutti, dissiperebbe le ombre e farebbe tornare sulla terra

1'eta dell'oro. Di fronte a beneficii cosi evidenti e palpabili

niuno potrebbe negare la parte utile e necessaria, che i

grandi ed i ricchi hanno nella societa, come nessuno pu6 ne-

gare in un meriggio d'estate la luce del sole.

Sotto 1' impero universale della democrazia cristiana, ric-

chi e poveri sarebbero egualmente felici, quelli nel fare il bene,

questi nel scrbarne riconoscenza. Forse ci si rimproverera che

noi qui predichiamo una bella, ma inutile Utopia. Certamente,
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se si considerano la libert^ e le passion! umane, sarebbe

illusione lo sperare che un giorno tutto il inondo si desse

alia pratica generosa del Vangelo. Ma se questo ideale di sa-

crificio e di amore non pud essere pienameute conseguito, si

pu6 almeno tendere ad esso, e possono moltiplicarsi gli uo-

mini che tentino di esprimerlo n^lla propria vita. E sarebbe

gi& molto; perche ogni passo in questa via 6 un passo verso

la riconciliazione sociale, ed ogni uomo interamente legato

a questa causa e un potente apportatore di pace.

Di fronte alia miseria morale e materiale di gran parte

del proletariato, Vopportunita di questa azione cristiana in

favore del popolo, non potrebbe essere piu disconosciuta : gi

abbiamo avuto occasione di dirlo, svolgendo il concetto della

democrazia cristiana. Molti soffrono, molte anime si perdono !

dunque pieta. e carit& stimolano a lenire le sofferenze ed a

migliorare i costumi del popolo.

A queste ragioni cosi urgenti non si aggiunge anche una

necessita sociale ? Sotto questo rispetto devesi pure conside-

rare la questioiie. E la risposta, a parer nostro, non puo

essere dubbia, essendo che la stability della societa deriva

dalle proprie condizioni di equilibrio. Ora senza un'azione

democratica cristiana, la societ& ci appare come mancante

di equilibrio e da due lati ad un tempo.
Senza un'azione democratica, il popolo, abbandonato a se

stesso, diventa ogni giorno piu dolorosamente alterato dal

contrasto delle sue privazioni e delle sue pene, colla inerzia

lussuriosa ed egoista dei favoriti dalla sorte. Fra 1'industriale

e 1'operaio, Tuonio delle classi elevate e il proletario, 1'abisso

va scavandosi ogni giorno piu profondo : da una parte la inon-

tagna, dall'altra un vuoto spaventevole. Senza un'azione o-i-

stiana, il progresso materiale si lascer dietro il progresso

morale, ed allora, privo di contrappeso, mener direttamente

aH'orgoglio ed alia sensualita.

Ed in vero, nessuna societa potrebbe avanzarsi nel suo

cammino, senza armonia nella disposizione delle sue classi,

senza proporzioue nei suoi varii progress!. E che cosa e mai
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popolo, testiraone e virtima di tali contrast!? Le per-

ond'6 composto acquistano ogni giorno una coscienza

pin chiara della loro forza e dignitfc. Questo popolo 6 geloso

del suoi diritti ed eccitato da sogni di eguaglianza, e fre-

m.'tiri rivoluzionari ne agitano e ne sollevano incessantemente

I'animo. Non sentite voi che appunto la sua dolorosa commo-

/ioue rischia di divenir collera, e che questa collera pu6 pro

durre quei colpi ^.'enfant h-r/'iliff, capaci, in qualche caso,

di far crollare la societa tutta intera, e provorare una cata-

strofe sociale?

Bisogna esser preparati alia resa di conto, quando esso si

richieda. Filosofl, forti di un po' di scienza, grandi e ricchi,

avidi di onori e di piaceri, voi avete voluto questi titoli, in nome

dei qoali la fede, la Chiesa vi comanda di chinare la fronte,

di dominare i vostri istinti e i vostri gusti. A voi la risposta

t'u data. Ora ecco che voi pure dovete giustificare davanti

alle masse le vostre pretensioni all'opulenza e agli onori. Se

la vostra abbondanza serve solo a voi stessi, se le vostre

raani infingarde non sanno tener fermo il tiraone che regola

la societ^ voi, piioti inesperti, sarete gittati dalla nave. Acca-

dra alia vostra aristocrazia di fortuna, quanto accadde all'ari-

stocrazia di stirpe, che si estinse nei rivolgimenti del penul-

tinio secolo
;
e raeglio che alia loro, alia vostra condizione cou-

vengono le parole del Taine. Una leiita e profonda rivoluzione

ha distrutto la g -rarchia delle supremazie riconosciute, e delle

ditferenze volontarie. La societa 6 come un esercito, da cui

sono sparite le qualita che fanno i capi, e quelle che fanno

i sudditi
;

i gradi sono ancora segnati sugli abiti, non nelle

coscienze; gli manca ci6 che costituisce un esercito forte,

cio6, 1'autorita legittima degli ufficiali, la confldenza ragione-

vole dei soldati, lo scambio continue di sacrificii vicendevoli,

la persuasione che ciascuno 6 utile a tutti ed i capi piu utili

di tutti. Si pu6 trovare questa persuasione in un esercito, il

cui stato maggiore, per sola sua occupazione, desina con lusso,

fa pornpa delle sue spalline e riceve il doppio soldo? La

Francia, prima della rovina finale, 6 gia logora, ed 6 logora,
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perche i privilcgiati hanno diraenticato il loro carattere di

uo mini, pubblici
l

.

Si pu6 opporre : Una societa pu6 fare a meno di nobilta

ereditaria: ma si pu6 concepire da alcano una societa che in se

non possieda stimoli efficaci all'azione, che non abbia quei van-

taggi e quella superiorita che sono sempre prodotti dal lavoro

piu intense, dalle facolta piil eccellenti, dal merito piii grande

ed anche dalla sorte piii fortunata? Noi ne conveniamo, e

questo appunto accresce i nostri timori. Questo aggiustamento

impossibile viene nondimeno proposto e proclamato. Forse

nessuno 1'aspettera : intanto pero esso trascina la moltitudine.

E se voi le date motive di odiar 1'ordine presente, 1'onda

popolare non minaccia forse di precipitarsi tanto piii furiosa,

quanto maggiore e la coscienza che ha dell'ostacolo da ab-

battere? Oh come noi comprendiamo bene tutto cio, e come

ci pare opportune questo grido di allarme, mandate da S. S.

Leone XIII, alia fine della sua Enciciica Graves de communi.

La triste realta grida e grida alto, che fa d' uopo di co-

raggio e di unione, perche gia siamo di fronte ad un cumulo

troppo ampio di sventure, e incombono paurose minacce di

sconvolgimenti esiziali, massime per 1' ingrossare dei socia-

list!.

In questo solenne avvertimento sta, secondo noi, 1' idea

madre, principale ispiratrice di questo importante documento.

Preme ben poco, par che ci dica Leone XIII, che la vostra

azione popolare abbia un nome od un altro, purch& sia onesto.

Ma importa che quest'azione esista e si svolga; cattolici,

camminate uniti, e soprattutto camminate!

Eppure, e penoso fame la confessione
;
alcuni commenti o

articoli su rEnciclica hanno lasciato neH'ombra questo lato

principale, hanno dimenticato questo impulso vigoroso che il

Sommo Pontefice voleva imprimere alle opere cattoliche, e le

urgenti raccomandazioni di S. S. Leone XIII non han potuto

guarire alcuni dalla funesta tendenza di darsi pensiero pii

1 Les origines de la France contemporaine, t. 1, 1. 1, c. 4, p. 108.
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di ci6 che divide, che di ci6 che unisce i cattolici. Alia let-

tura del docuraento pontificio hanno cercato, noil quuli do-

v'ri esso imponesse a tutti
;
ma quali torti avessero alcuni,

o quali idee o quali concetti vi fossero riprovati con 1'obbligo

di sacriftcarli. Negare tali condaune era, secondo loro, un

togliere all'atto pontificio ponderosa autorita.

Ma la gravita dei pericoli impone a noi un diverso atteg-

giamen to: nostra cura quiudi deve essere, dandone volen-

terosi 1'eserapio, di propagare nelle nostre file il sentiraento

d'un sacrificio di fatto e di azione forte, costanto, intera-

'/< dixinteressata.

Tale 6 lo spirito che bisogna diffondere nella generazione

presente, e sopratutto inculcare alia futura; da questo lato

dev'essere interamente rivolto il nuovo indirizzo della edu-

cazione della gioventu. Se orde di barbari, terribili per il

numero e per il furore, minacciassero di invadere e di di-

struggere una patria diletta, forsech6 ogni fanciullo non pren-
derebbe le armi a difesa della patria?

Ma ora il pericolo minaccia, non una patria particolare,

ma la famiglia, ma la Chiesa, ma la societ& di tutto il mondo
incivilito. A quelii che prosperano e s' ingrandiscono noi dob-

biamo mostrare queste file numerose di nemici, che li accer-

chiano d'ogni parte. Vedete voi questi occhi rossi dalla cu-

pidigia e dalla collera, vedete queste braccia vigorose e que-
sti corpi che gi& si piegano per dare 1'assalto ? Non 6 tempo
di riposo o di piacere. Bisogna sovra tutti costoro riportare

la piu bella vittoria: quella vittoria che li disarmi e ce li

renda socii ed amici ! Questa vittoria sarA il premio della vo-

stra virtu e della vostra generosita.

Ora tutta la questioue della democrazia cristianasi rias-

sume in queste proposizioni :

Una religione che non ama il popolo non pub dirsi n&

vattolica, n cristiana;

Una democrazia senza religione sarebbe rivoluzionaria

d anarchica;

Serte XVIII, vol. IV, fasc. 1236. 44 11 dicembre 1901.
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Una democrazia cristiana & la salvezza nell'ordine e

nella pace.

lo sono, ha detto il Salvatore, 1'Alfa e 1' Omega 1
.

Noi cattolici sappiamo che tutto quel che 1'uomo dice e pensa

avra il suo termine in Gesu Cristo. Questa sicurezza invin-

cibile e il nostro grande conforto. Ma, per arrivare a Lui, ci

sono due vie: quella del violento rovesciamento d'ogni cosa,

e quella di una evoluzione paciflca. II grande servigio che noi

cattolici vogliamo rendere al mondo 6 di preservarlo dalla

tempesta, e di, condarlo senza pericoli al termine necessario

dei suoi progress!. Le nostre offerte saranno gradite? ci si

dar& sufficiente ascolto ? ci si lasciera fare quanto occorre

per scongiurare le disgrazie?

Abbiamo almeno il merito di metterci di gran cuore in

questa grande e nobile impresa, persuasi di piacere al nostro

Capo, di rappresentar bene la nostra parte nella Chiesa mi-

litante, e di servire ad una causa, cui 6 riserbato il trionfo

finale.

1
Apoc. I. 8.
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IToXXi

Platone.

XII.

I'n incontro inaspettato.

II secondo e il terzo anno della mia dimora in Inghilterra

non ritornai in patria per le vacanze. Mio padre cedette alle

istanze della consorte e la condusse a Londra. Passammo un

buon mese a girandolare insieme su e gift pel Regno Unito,

e quando essi, oontentoni di quanto avevano visto ed udito,

fecero ritorno in Italia, io rientrai in Collegio.

Restava un altro buon mese di vacanze, e il Dr. Field

mi concesse di andarle a passare in villeggiatura coH'amico

Barrow.

L'ospitalita inglese 6 proverbiale, e i signori Barrow mi

fecero toccar con mano che il loro amore per me era vera-

mente sincere, colmandomi di gentilezze e trattandomi meglio

dei loro stessi flgliuoli.

La loro villa era situata' tra gli ameni colli del Surrey,

a poche miglia da Londra in mezzo a un gran parco, ricco

di alberi giganteschi, di pratelli ridenti, di viali ombrosi, di

olezzanti giardini, e di altre bellezze che fanno dolce e lieta

la vita.

Carlo ed io eravamo sempre insieme. La mattina si an-

dava alia caccia, il dopoprauzo in barca sul Tamigi, dove

spesso ci accompagnavano le signorine Barrow, che sape-

vano maneggiare il remo con una valeiitia affatto ignota alle

ragazze di condizione civile dell'altre parti di Europa. D resto

del giorno si passava nel giuoco, in letture geniali, in con-

versazioni gradite, o nello studio.
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Sulla fine di settembre, occorrendo il giorno natalizio

della signora Barrow, ci fu una gran festa alia villa, la quale

si riempl d'invitati dalla citta e dalle villette vicine.

-
Chevalier, mi disse Carlo la mattina della festa, verso

sera vi sara nel parco una piccola festicciuola, un garden

party come diciamo noi. Vi verranno un buon numero d'in-

vitati, cioe, tutti i nostri impiegati della banca e molti si-

gnori che villeggiano qua intorno. Vedrai fra gli altri UB

tipo originale, un artista del teatro della Principessa a Oxford-

Street, di fronte al Pantheon. E un certo Nash, sulla qua-

rantina, alto, magro, biondo, e istecchito come una prepa-

razione anatomica. Sulla scena fa per lo piu le parti buffe,

ma, anni sono, levo anche fama di tragico valente, e pri-

meggiava sopratutto nella tragedia del re Lear. Se e in vena

di motteggiare ne sentirai delle belle. Dico se e in vena, per-

che, come tutti gli originali, non di rado e di umore cosi

bisbetico, malinconico e intrattabile da non potergli cavar di

bocca una parola.

Gia, e un artista, osservai io, e gli artisti sono estrosi.

Quello che dice Ovidio dei poeti : Est deus in nobis, agitante

calescimus illo, vale specialmente per gli artisti da teatro.

Quando cessa in loro lo slancio possente dell'estro, la scin-

tilla del poetico entusiasmo, la mens divinior, si lasciano

andare aH'umor noro degli ipocondriaci. II fatto e che, in

generale, il genio confina colla pazzia.

Tante grazie ! Allora il mondo e pieno di matti, perch6

tutti, qual piu, qual meno, si credono artisti.

Per 1'appunto : e noi italiani abbiamo un proverbio che

lo conferma pienamente : Del matto, del medico e del cuoco

n' han tutti un poco .

Bene, vedrai il Nash, un artista nato. Peccato che al

presente non vada sulle scene se non di rado.

Ha fatto i bei denari, eh ?

Si, e no. Sul teatro non credo che abbia guadagnato
un gran che, ma suo zio, morto recentemente, lo ha lasciato
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erede di quanto possedeva, ed ora ha di che vivere a sutti-

cienza.

- fe egli un vecchio araico di faraiglia?

- SI. Lo conosciamo almeno da vent'anni. Le mie me-

morie di lui risalgono a dieci o dodici anni indietro, quando

io ero bambino di cinque o sei anni, e fu sempre il mio ter-

rore. Da vero commediante sa atteggiare il volto alle smorfie

piu orribili, e mescola il comico e il tragico in tal maniera

da farti erepare dal ridere. E un tipo, un originale, una

specie di caricatura della specie umana. Non manca mai

alia festa di quest'oggi, e conosce vita, morte e miracoli di

ogni nostro invitato.

II Nash arriv6 alia villa quasi pel prirao, e fu ricevuto

a gran festa dai signori Barrow. Quando gli fui presentato,

mi guardo flsso in volto e mi strinse la mano cordialmente.

Voi siete giovane, mi disse, elegante ed italiano. Ogni

italiano e un artista. Avete diritto alia mia protezione.

Io sorrisi e m'inchinai gentilmente allo strano perso-

naggio.

Nash, gli disse Carlo, venite con noi a fare un giro

pel parco. Ritorneremo pel the.

L'artista si lascid persuadere dal Barrow, e messolo fra

noi due, c'incamminammo per un viale del bosco.

- Nash, gli disse Carlo, il mio amico Chevalier vorrebbe

sapere perch6 mai lasciaste le parti tragiche e vi deste alle

buffe.

Bah ! sclamd 1'artista. Vecchia storia ! La vita umana

e una tragedia che finisce colla morte. Non c'e cosa piii

pazza che il piangere e il far piangere per arte scenica,

mentre 1'umanita piange anche troppo per sofferenze reali.

Ma, soggiunse il giovane, altre volte ci contaste la

cagione dell'aver voi smesso le parti tragiche.
- Bah! vecchia storia! E la bagatella di quindici anni

fa. Facevo da Macbeth nella tragedia di Shakespeare. Ero

esaltato! Febbre fantastical Quaranta gradi di temperatura
al cervello! Vivevo ai tempi del re Duncano, mangiavo alia
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corte di Scozia, ballavo la uotte del sabato colle streghe di

Duncansby e sentivo sulla fronte il freddo cerchio della co-

rona reale. Un vero Macbeth redivivo! Febbre fantastica a

quaranta gradi!

Abitavo allora a Soho-Square in casa del raio collega

Wilson, artista al teatro di Covent-Garden. Una notte nel

bollore della febbre fantastica mi levai su, e affatto inconscio

di quanto facevo, mi vestii da Macbeth, afferrai il pugnale

e andai ad ammazzare il re Duncano nella persona del-

1'amico che dormiva nella camera vicina. II Wilson, sentito

il rumore, accese il lume, e credendo che io lo volessi am-

mazzare per davvero salto giii dal letto, mi butto una co-

perta addosso, e dato di piglio ad un randello, prima che

io potessi fargli le mie scuse, mi diede una serqua di le-

gnate. D' allora in poi ho dato 1'addio alle parti tragiche.

Bah! La vita e una tragedia, il teatro il mondo, la morte il

calar del sipario, egli attori, 1'umanita intera. Figlio d'ltalia,

fa di evitare le tragedie! Piedi caldi e testa fredda: ti lascio

questo assioma per mio ricordo e per ultimo testamento.

Mentre il Nash parlava, si vedevano fra i rami degli

alberi mezzo nudi di foglie gl'invitati, i quali, o soli o a

gruppi passando pel viale centrale, movevano verso la villa.

-
Carlo, dissi io all'amico, tua madre forse ti aspetta in

casa per fare le presentazioni d'uso.

- Che! ci sono le sorelle e papa. Sanno che non m'im-

paccio di cotali farse. II signer Nash ci ha detto che la vita

6 una tragedia, io son di parere che e piuttosto una corn-

media.

L'una e 1'altra secondo i tempi, giovanotto mio. Sul

palcoscenico gli stili letterarii sono separati, nella vita non

gia: il comico si mescola contiuuamente al tragico. Vedete

la quel cotale, in tuba, colletto bianco, soprabito nero e

guanti di pelle di dante? E il signer Ludvig capo impiegato

alia Banca Barrow. Ha trentacinque anni di eta, statura

mediana, trecento lire sterline di entrata, e serio, amante

della musica e dei giuochi ginuastici. Sono dieci anni da che
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cerca moglie, ma avendo paura di fare un passo falso, rao-

rir& celibe.

Quell'altro 1& che batte i talloni con tanta forza su quella

povera ghiaia che inflne non gli ha fatto niente di male, e,

se non lo sapete, Lord Posoraby. E il tipo dell'inglese, la

forma archetipa che Dio ha mandate in terra per nostra

imitazione. Egli crede fermamente che il mondo & stato creato

per la espansione e la glorificazione della stirpe anglosas-

sone, e che il fine prossimo degli uomini e delle altre na-

zioni 6 di obbedire e di servire alia stirpe anglosassone.

Quando, mesi sono, Sir Peel si lamentava alia sua presenza

che non trovava un uomo di Stato da mandare alia Nuova

Zelanda per dar sesto alle cose Neozelandesi, per verit&

abbastanza arruffate, Che dite mai, signore, esclamo Lord

Posomby : Andate in piazza, prendete il primo facchino che

vi capita fra i piedi, e mandatelo agli antipodi. Egli 6 il

vostro uomo. Ogni inglese 6 un fondatore d'imperii: an em-

pire maker. L'inglese 6 la leva del mondo, il centro del-

1'universo, anzi lo stesso sole. Tutto ci6 che ruota intorno

a lui, partecipa della sua vita, della sua luce, e del suo

calore.

Quella signorina che cammina con tanta spigliatezza dietro

al Posomby 6 Miss Forbie, tra i ventidue e i venticinque anni,

bionda, amabile, autrice di varii articoli sulTExaminer, let-

trice famosa, d' inclinaziohi letterarie invincibili. Sta leg-

gendo 1'Enciclopedia, Britannica e spera di poter arrivare

prima di inorire a finirne i ventiquattro volumi. Una volta

apparteneva alia Chiesa anglicana, ma per uno sgarbo rice-

vuto dal sagrestano se n'e separata ed ora appartiene ad

una delle 236 chiese separate. Nel resto 6 persona molto ama-

bile, di viste religiose molto ampie, tollerante di tutto il

mondo, e quello che piii monta quando si marita porter& in

dote 10,000 lire sterline. Poveretta,, la compatisco ! I fati le

saranno sempre avversi. Se sposa un letterato creper& d' in-

vidia, se una testa di legno morir& di noia. Bah ! la vita

umana 6 una tragedia!
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Quel signore con quella pancia e il maggiore Wilkins,

quarantenne, celibe e che vive di rendita. E il tipo dell'uomo

di mondo. Giuoca al baccara, perde regolarmente ogni sera

una manata di sterline al poker, e membro del club dei ce-

libi, appartiene anche al Jockey-club, ama la bottiglia, i ca-

valli, i cani, le donne e soprattutto se stesso. Quando muore

gli scrivererao sul monumento fuuebre: Qui giace il mag-

giore Wilkins che si segna!6 in modo egregio neH'amore di

se raedesimo.

Ecco la i signori Rivers: padre, madre, e una mezza doz-

zina di marmocchi, grandi e piccoli. II signore e un Nicio

che sempre esita, un Fabio che serapre differisce. Anni sono

gli mandai la chiave di un palco del mio teatro, e dovetti

discutere con lui un quindici giorni per indurlo a venire. II

giorno dopo la rappresentazione mi mandd a dire che per

gravi ragioni aveva risoluto a pensarci su ancora dell'altro.

II fatto e che lui dovrebbe portare la gonnella e lei i cal-

zoni. La signora Rivers e una metodista feroce e chiama il

teatro la terra dei filistei. Vive di frasi bibliche e respira

un'aria transcendentale. A sentir lei il cristianesimo e bello

morto e sepolto, e quel po' che ancor ne rimane si e rifu-

giato nel suo salotto. Anatemizza cento volte il giorno la

Chiesa Romana, e predice vicina la fine del mondo per i

peccati degli uomini, e in modo speciale per quelli delle sue

amiche. Ringraziamo Iddio che nel momento dell' ira divina

la signora Rivers sara per noi un altro Messia!

Ora passa il filantropo di Mortlake. Suo padre, il signor

Morris, lascio morendo un capitale di 100,000 sterline dai cui

frutti si danno regolarmente tanti premii a coppie di giganti

maritati, e ci6 a fine di cooperare alia rigenerazione fisiologica

del genere umano. La filantropia e nel sangue dei Morris e la

emettono da tutti i pori della pelle. Sono membri della so-

cieta internazionale per la pace, vogliono abolita la guerra,

e affrettano col desiderio il tempo, quando, tolti dal mondo

i mali fisici e morali, la terra intiera sark trasformata nei

campi Elisi. Peccato per6 che con tanto amore per gli uo-
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mini in ircnerale, il signer M<>ms non ami sua mo-li- in

particolarc, perchd, se il rumore 6 fondato, quando nl/.i

il gomito suolr maltrati niche battere la sua dolce meta.

Contraddizioni umane ! Bah ! La vita 6 una tragedia !

Quello la che passa adesso non ho il bene di conoscerlo.

Lo conosco io, interruppi con veemenza, alzandomi su

bitamente da sedere.

Chi 6 domandd il Barrow.

6... e... il mio professore! Un italiano, un certo Er-

nesto Volpini... Quantunque... mi sembra impossibile! Ca-

spitu! A che mai fare sarebbe venuto in Inghilterra? E pure

sembra proprio lui ! Alto, biondo, bianchissimo di carnagione !

Ma deve essere uno sbaglio!

Mettiti a sedere, flglio d' Italia, riprese il Nash. Risol-

veremo il dubbio quando andremo pel the. Ora guarda bene

quel signore che passa adesso. Un metro e ottanta di sta-

tura, venti centimetri di baffi, persona eretta, bella presenza,

piglio soldatesco. fi il Glammer, uno dei custodi del Museo

britannico. La sua camera per6 comincio nell'esercito, e

port6 gia le spalline di tenente.

- E perche lascid la camera militare? domandai io.

11 mio amico Carlo cominci6 a ridere.

- II Glammer, continud 1'artista, sarebbe a quest'ora raag-

giore e fors'anco colonnello. E invece si vide troncata la sua

camera per un accident^ teatrale.

- Non capisco, interruppi io.

Abbi uu po' di pazienza e vengo al punto. Anni sono

il Glammer stava di guarnigione a Cork, in Irlanda, dove

spadroneggiava un colonnello duro, severo, e maledettamente

bisbetico. Una domenica sera gli ufficiali misero su un tea-

trino e il Glammer fece la parte di Otello. II colonnello, gen-

tilmente invitato, rifiut6 d'intervenire allo spettacolo, dando

per ragione che il teatro snerva i muscoli dei soldati. Finita

la tragedia, gli ufficiali si misero a tavola, e alzarono il go-

mito piii del dovere. La mattina dopo, il Glammer dormiva



698 AUTOBIOGRAFIA DI UN SUPERUOMO

ancora della grossa, quando la tromba del quartiere diede

1'annunzio di una rivista mattutina.

II povero tenente aperse gli occhi, e presi, fra le vesti

teatrali che giacevano alia rinfusa sul pavimento della sua

camera, la giacchetta e i calzoni, si vestl in fretta e furia,

e senza neppure lavarsi, messosi il berretto in capo, si pre-

cipit6 giu per le scale verso il piazzale, dove il colonnello,

truce in volto e con un fiero cipiglio, passava in rivista i

soldati.

Al suo primo metter piede nel piazzale, il Glammer os-

serv6 che quanti lo guardavano sbottavano in una tremenda

risata.

Che vuol dir ci6? pens6 il giovane fra di se. E si diede

un'occhiata alia persona. Tutto era in regola, e Funifornie,

come gli pareva, non mancava di un ette. Anche il berretto

era al suo posto. E perche dunque ridono costoro? Sentono

forse ancora gli effetti dell'acquavite domenicale?

Ma quando giunse dinanzi al gruppo degli ufficiali, si senti

accogliere da uno scroscio di risa.

II riso e contagioso, e il Glammer non intendendo perchfe

ridessero, si niise ancor egli a ridere a squarcia bocca.

- Ola! grido il colonnello da lontano. E che? Siete nella

taverna, voi altri ufficiali?

II Glammer si volto verso il colonnello, e si mise sull'at-

tenti. Apriti ciclo! Sembro cominciasse il finimondo. II co

lonnello, visto 1'ufficiale, si fece di flamma in viso, e venue

rapidamente alia sua volta per divorarlo.

- Glammer, grido tutto inferocito, dunque, mi venite ad

insultare anche alia presenza dei soldati? Via di qua! Vi

condanno agli arresti e alia Corte marziale.

II povero tenente rimase un istante sul piazzale, come

colpito da un tiro secco
; poi non sapendo che cosa dire e come

spiegare il mistero, volt6 indietro rapidamente e disparve

sotto 1'atrio della caserma.

Quando stava per infllare la scala del suo appartamento
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incontro il proprio servo, il quale, alia sua volta, vcduto il

padrone, sbott6 in una risata iufn-nabile.

Per tutri i diavoli dell'inferno, grid6 il Glaramer, orraai

fuori di se per la rabbia, nnche tu ridi? Ma, dunque, che

c'e da ridere? Questa mattina sembriamo tutti matti!

Oh, sigrior tenente, disse il servo, spero che non vi sarete

gi& presentato cosl dipinto alia rivista e al colonnello!

- Come! sclamb 1'ufflciale, ho ancora in faccia la vernice

di nero fumo di ieri sera?

SI, tenente, siete proprio Otello, il moro di Vein -/in.

H Glararaer corse in camera, and6 allo specchio e cominci6

alia sua volta a ridere disperatamente.

Dopo la tragedia, vestito e nero in faccia come 1'Otello

di Shakespeare, si era seduto a cena, e poi senza lavarsi

era andato a letto. L'ubriachezza e il sonno profondo gli ave-

vano tolto di mente la nera vernice della faccia, e in tale

stato era andato alia rivista inilitare.

La conseguenza di quest'avventura fu che il povero Glam-

mer, per sentenza della Corte marziale, pass6 dalla caserma

di Sua Maesta la Regina sulla strada pubblica, donde a suo

tempo ando a recitare le parti di Otello negli uffici del Museo

britannico. E con ci6 si prova una volta di piii che la vita

umana e una tragedia mista a commedia.

Quando ritornammo alia villa pel the, scorsi lo sconosciuto

che parlava colla signora Barrow. Non c'era dubbio alcuno.

Era il Volpini dalla testa ai piedi, il feroce patriota, il mio

antico professore di Dora Grossa. lo bruciava dal desiderio

di parlare con lui, quantunque, piii ci pensava, tanto piu mi

sembrava misteriosa la presenza di lui in Inghilterra.

La signora Barrow stessa mi venue a togliere 4'impaccio,

presentandomi lo sconosciuto.

Pietro, mi disse, vi presento un vostro compatriota, il

signer Ernesto Volpini, di Torino, grande amico del Mazzini,

e BUO collaborator nel giornale I'Edticatore.

Con una esclamazione di reciproca maraviglia, rinno-

vammo la non antica conoscenza.
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II Volpini non si era punto mutato nella persona e nelle

fattezze. Mi sembrava solo un po' piu bianco e portava nel

volto tracce evidenti di sofferenze fisiche e morali.

- La signora Barrow, disse egli, e la mia, anzi la be-

nefattrice di tutti gli esuli italiani. II Mazzini, i fratelli Ruf-

fini, il Pistrucci, il Pepoli, io e molti altri ancora dobbiarao

a lei tutta la nostra riconoscenza.

La signora sorrise, ci fece un inchino infinitamente di-

gnitoso, e poi torn6 a montare sul trono dove riceveva gli

augurii e le felicitazioni degl' invitati.

Professore, sclamai io, come voi qui in Inghilterra ?

Perche avete lasciato la cattedra, Torino, 1' Italia ?

Cacciato, Chevalier, esule come il Mazzini, divorato

dall'angoscia di sentirmi lontano dal paese che mi vide na-

scere.

- Ma come ando la cosa ? Raccontate, professore, mi tarda

di sapere i vostri casi.

Quando, nel 1844, caddero fucilati nel vallone di Ro-

vito per mano dell' infame Borbone i fratelli Bandiera, io feci

parte di una banda di volontarii, che dal Piemonte invasero

le Romagne. Fu un' impresa infelice. I moti del 1843 falli-

rono per mancanza di unita, nel comando, quelli del 1844,

benche piii universali, non riuscirono meglio. II Cardinale

Amat ci diede la caccia. Io fuggii a stento ai carabinieri

pontiflcii, e riparai a Livorno donde feci vela per la Francia.

Vissi a Parigi, povero, sconosciuto, dando lezioni d' italiano

e di musica, finche il Mazzini mi chiamo cinque mesi fa ad

aiutarlo nella direzione del suo giornale e della sua scuola.

- E ora che intendete di fare?

-
Chevalier, e Io domandi? Continueremo nella lotta

per la redenzione d' Italia. Ricordati i versi del Byron:

And freedom's battle once begun,

Bequeathed from bleeding sire to son,

Though baffled oft, is ever won *.

1 E la battaglia della liberta una volta cominciata, passata in le-

gato dal padre insanguinato al figlio, spesso perduta o repressa, finisce

sempre col vincere.



XII. IN INO'NTKo IVVSI'KTTATO 701

La tragedia del vallone di Rovito incarna agli occhi de-

gl' Italian* il concetto della patria. Quei veneti, lombardi,

roraagnoli, piemontesi, modenesi, sbarcati sull' ultimo punto

dolla Calabria, hanno chiamati gl' italiani, divisi in otto Stati,

a combattere per la conquista della liborta, dell'unita, dell'in-

dipendenza, e per 1'unita sono morti. II loro sangue fecon-

dera il germe benedetto della patria. I tiranni cadranno !

Mazzini, il grande sacerdote, il supremo pontefice della patria,

ha vestito 1'ephod ed ha profetato: cadranno i tiranni, e la

patria sara libera. Noi cospiriamo e lavoriamo per 1'avve-

nire. Per ogni dove risuona il dogma della liberta. Dio com-

muove il genere umano e i giorni degli oppressor! sono con-

tad. Vae victix!

A questo punto io chiamai un cameriere perch6 ci por-

tasse uua tazza di the, e neH'aromatica bevanda, il profes-

sore, poeta e cospiratore, calra6 a poco a poco le bollenti

aspirazioni del suo cuore. E ci6 feci, perche non conoscendo

io le opinioni politiche degli invitati a casa Barrow, temevo

di vedere il Volpini, nell'ardore del suo entusiasmo, mon-

tare di scatto sopra una tavola, e di la arringare quegl'in-

glesi contro i tiranni d' Italia.

Ma per fortuna non ne fu nulla. Si sedette tranquillo vi-

cino a me, mutd gli affetti bollenti in teneri e soavi, mi ricordd

i giorni felici della vita collegiale, e tratto di tasca una pez-

zuola, si asciug6 una lagriuia che furtiva gli spuntava sul

ciglio. II poveretto aveva lasciato a Torino la madre e una

sorella, delle quali egli era 1'unico sostegno, e che ora ver-

savano nella piii squallida miseria. Io gli promisi di racco-

mandarle a mia madre, e questa promessa gli fece tornare

di bel nuovo gli spiriti marziali. Mi descrisse a vivi colori

la grand'anima del Mazzini, Io disse genio incompreso, esule

volontario, martire di un'idea, titano del pensiero, sacro

fermento d' Italia, nuovo Messia di un nuovo popolo. Mi as-

sicur6 che la patria sarebbe per suo mezzo quanto prima

libera dallo strauiero, felice nell'unita, prospera neU'amore

vk-endevole di tutti i suoi flgli, e poi conchiuse coll'esor-
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tarmi a dare il nomo alia Giovine Italia a fine di cooperare

ancor io alia redenzione della patria.

Quando il Volpini fece ritorno a Londra aveva in tasca

una raia lettera al Mazzini, nella quale gli promettevo una

visita, e gli domandavo forraalmente di far parte della So-

cieta mazziniana.

Piii tardi, ritornando col pensiero su questo periodo della

mia vita, non potei non ammirare Tarte somma del Mazzini

nell'aggregare alia setta donne e giovani ancora imberbi Le

rivoluzioni sono per lo piii frutto d'entusiasmo e di sentimento,

e 1'uno e 1'altro mettono piii facilmente radice fra le donne

e la gioventu. Evviva 1'arte di governare il genere umano,

calcolando matematicamente le disposizioni fisiologiche di

una certa parte dell'umanita! II fatto sta che io, a sedici

anni e quattro mesi, fui iscritto nei ruoli della Giovane Italia,

e nel mio fervore giovanile mi proposi di liberare, anche da

solo, il popolo italiano dal giogo maledetto dello straniero.

Se il mio non fu patriottismo, bisogna davvero togliere

quel vocabolo dal dizionario della patria !

XIII.

Guai ai Borboni!

Nella mia visita al Mazzini restammo d'accordo che avrei

chiesto al Dr
. Field di passare le vacanze di Natale in casa

dei signori Barrow, e trovandomi a Londra avrei tenuto due

o tre conferenze in un palazzo vicino a Victoria-Park allo

scopo di raccogliere denaro per favorire la causa della in-

dipendenza italiana.

II Mazzini, abitando Londra da parecchi anni, conosceva

e scriveva bene la lingua inglese, ma in fatto di pronuncia

e di accento lasciava molto a desiderare
;

io invece, insieme

colla lingua ne aveva preso la pronuncia e 1'accento come

un indigeno. II Mazzini adunque che mi aveva addirittura

ammaliato, mi persuase agevolmente a montare la bigoncia
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pei- la causa italiana, e a declamare feroceraente le invet-

tive e gli square! inspirati che egli mi avrebbe posto sulla

lingua e instillato entro il cuore.

I signori Barrow, patroni del Mazzini, approvarono al-

tamente la sua pensata; Carlo giur6 che avrebbe egli stesso

portato intorno il piatto che doveva ricevere 1'obolo della

indipendenza italiana, la gentile Lily, dalle guance di po-

modoro calde e soffuse, promise di versarvi dentro tutto il

contenuto del suo borsellino, e suo padre accett6 di essere il

chairman o presidente della patriottica adunanza.

II Mazzini compose un discorso di uua foga irresistibile.

Sembrava che avesse bagnato la sua penna nel sangue, e

usando lo stile, a lui assai famigliare, della bibbia, del Byron
e del Carlyle scrisse una ventina di pagine, roventi come il

fuoco, srnaglianti come il sole, e sanguinose come il pugnale
di un assassino.

lo lessi, rilessi ed imparai a memoria il terribile discorso;

ne assaporai ogni frase, bevetti a sorso a sorso 1'ira tre-

menda di che tutto era pregno, mi scaldai ed arsi a quella

flamma divoratrice, e quando giunse il giorno destinato alia

conferenza, non era piu il Mazzini che parlava per bocca mia,

ma io stesso che sfogava in parole terribili, in concetti anar-

chici, in propositi sanguinarii 1'ira infinita che mi bolliva in

cuore.

La sala della conferenza- faceva angolo con due strade

dove abitavano di preferenza gl'Irlandesi, e formicolava di

poveri e di mendicant! di ogni specie.

Io mi era ritirato coll'amico Barrow in una stanza vicino

all'ampia sala, e cercavo, discorrendo, di assopire la trema-

rella. in che stavo del colto pubblico inglese, quando piovette

fra di uoi, come dal cielo, 1'artista Nash.
- Ah! disse, figlio d'ltalia! Credevi forse che non mi

. facessi vivo alia tua conferenza ? Vai in iscena per la prima
volta a recitare la parte di patriota, ed io ti vengo a dare

il mirallegro.
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Non 6 una commedia, Nash, disse Carlo, e una tra-

gedia. La patria di Chevalier sta per morire; egli la salvera.

L'artista guard6 fuori dalla finestra nel cielo buio e freddo

e rise smoderatamente.

Chevalier, continu6 poi, ti hanno mai raccontato del

primo discorso o maiden speech, come diciamo noi, del de-

putato di Sheffield?

-
No, che mi sappia.

- Ebbene, ascolta ed impara! Era stato fatto deputato

di Sheffield un certo Scorgey, che aveva quella stessa faci-

lita a parlare in pubblico che ha il corvo a cantare un'arietta

in private. Tuttavia, venuto il giorno di presentarsi per la

prima volta alia Camera, promise alia moglie, ai parenti, agli

elettori, che avrebbe fatto un tale discorso da sbalordire la

nazione. Quando giunse il solenne momento, si alz6 in piedi,

misuro gravemente coll'occhio i colleghi, si raschio tre o

quattro volte la gola, appoggio le mani sul banco, guard6

il presidente, e sclamd : Signor Presidente, sonvi le leggi, o

non vi sono? E se vi sono e non si osservano, perche mai

furono sancite? Ci6 detto, si mise a sedere e si guardo in-

torno, conscio di aver fatto un discorso degno di Cicerone,

e da sbalordire la nazione. I deputati, udito il lungo e ponderoso

discorso del deputato di Sheffield si guardarono Tun 1'altro

in faccia, colpiti in verita da sommo sbalordimento, quando
di subito si Iev6 in piedi un deputato irlandese e apostrofo

il Presidente colle seguenti parole : Signor Presidente, 1'ono-

revole deputato di Sheffield ha parlato a tono o non ha par-

lato a tono? E se non ha parlato a tono, per qual fine ha

egli mai parlato? E il deputato irlandese si sedette fra le

risa fragorose della Camera. Oh figlio della bella Italia, questo

io pure ti dico: parlerai a tono o non parlerai a tono? E
se non parlerai a tono, a qual pro' sprecherai il fiato?

Chevalier parler& sul tono della guerra, della rivolu-

zione, della vendetta, gridd Carlo.

II Mazzini mi ha scritto la conferenza, aggiunsi io, e
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ogni sua parola suona come 11 rombo del tuono e anmm/.ia

da lontano la terapesta sull'empie teste del tiranni d'ltulia.

-Bah! la vita e una tragedia! Lasciate 1'arte ! Lasciate

1'arte! I popoli sono come i cani. Non svegliate i cani che

dormono! Quando sara caduto il Borbone, i Napoletani avranno

ancora bisogno di sole, di trippa e di raaccheroni. D sole e

il Vesuvio glieli da loro Iddio: la trippa e i maccheroni re

Ferdinando. Lasciatcli quieti. Ferdinando pensa per loro. La

liberta e buona solo per chi ha da mangiare, e comodita di

andare a spasso. La liberta non si mangia ne si beve. La-

sciate 1'arte, o poeti, e vivete nella realta della vita!

- Nash ! gridd Carlo, sei un retrograde, sei indegno della

gran patria inglese!

L'artista con piglio tragico mi prese subitamente per mano

e traendomi verso la porta mi fece discendere nell'atrio dove

passava la turba degli invitati.

Ragazzi, gridd, guardate fuori del portone quella turba

di mendicanti. Sono Irlandesi, gl'Iloti dell'Inghilterra, i di-

seredati della gran patria inglese, e poi andate a declamare

contro la tirannia dei Borboni !

Sulla via, difatti, dinanzi alia porta d' ingresso, c'erano

una ventina di mendicanti, che all'aspetto e alia pronuncia
si palesavano per Irlandesi. Erano vestiti di cenci senza

nome, e mostrando ai signori che entravano nel palazzo le

proprie storpiature ed altre infermita, vere o finte che fos-

sero, domandavano la carita in modi e con formole tali, che

forse, presso nessun'altra nazione trovano 1'uguale.

Signora, gridava a una gentildonna una vecchia megera,
senza denti e mezzo cieca, il Signore ti dia buona fortuna:

guarda alia poverella che non pud vedere se la bellezza del

tuo volto pareggia la dolcezza della tua voce. Un soldo, bella

signora !

La gentildonna sorrise, e fece la limosina.

Che il paradiso sia il tuo letto, bella signora. lo lo so,

tu sei nata per la felicita dei poveri!

Serie XVIU, vol. IV, fasc. 1236. 45 13 dicembre 1901.
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Un vecchio colla giacchetta in brandelli seguiva un si-

gnore domandando instantemente la carita.

Caro signore, pregava il poveretto, aiuta di un soldo

un vecchio infelice che non puo lavorare ! Debbo mantenere

cinque nipotini, il cui padre viaggia in mare, lontano, lon-

tano. E ti par poco, comprare con un soldo le mie preghiere ?

II signore si volt6 indispettito verso il portinaio del pa-

lazzo.

- Chiudete il portone, gridd, e cacciate questa canaglia.

By George! non si pu6 dare un passo a Londra senza ve-

nir seguiti da questi flgli del diavolo !

II vecchio che prima sembrava accasciato sotto il peso

di cento malattie, si Iev6 su diritto, e guardd fieramente lo

sconosciuto.

- Chiudete il portone ? Eh ! cosi, eh ? Anche a" te sara

detto, chiudete il portone, quando ti presenterai alia porta

del paradiso. Chiudi la porta in faccia a quel maledetto, dir6

io a S. Pietro, non lasciare ch' egli entri a profanare il pa-

radiso ! E che dirai tu allora ?

- Ben detto ! mormoro fra i denti Tartista Nash che al

mio fianco assisteva a quella scena. L' irlandese e un artista

nato
;
mette 1'arte anche fra i cenci, ed e un poeta persino

nel domandare la carita.

- II Nash 6 irlandese, osservo Carlo.

Povero Nash ! Povero Nash ! sclam6 1'artista girando

gli occhi verso il Barrow. II Nash & irlandese ! Che vuoi di

piu, Chevalier ? Dio fc Dio, e John Bull 6 il suo profeta. Po-

vero Nash ! Bah ! La vita e una tragedia !

Sul pianerottolo dello scalone apparve in quel momento la

signora che aveva fatto la carita alia mendicante.

Chi 6 quella giovine? domandai io all' artista.

- Non lo so, mi rispose. Anzi lo so, 6 un' inglese, e tutto

6 detto. Guardala bene ! Viso adorabile, color chiaro di luna,

pallido e trasparente. Occhi grandi, casti, arditi, e velati da

folte ciglia. Denti bianchi, carnivori e lunghi come quelli

della forchetta. Monta a cavallo, va alia caccia, e passa il
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suo tempo nella musica, nella letteratura e nella politico

seria, virile, e qualche volta sentiinentale. Adora i viaggi,

bestemmia il francese e strapaz/.a 1' italiano. Sa a fondo la

storia e la geografia di tutto nazioni. Si comprd quel suo cap-

pcllino a Parigi ;
il boa a Roma, i guanti a Bruxelles, quelle

trine a Benares, la veste a Pietroburgo e il giubbetto a Pe-

chino. Aspetta un giovane Lord che sta perlustrando le cin-

qu<- parti del mondo, e quando torna lo sposera. Che se egli

le fosse infedele, dara il nome a un club di vecchie zitelle

e mettera il cuore in pace.

lo, lasciato Carlo e 1'artista, ritornai in camera per rac-

cogliere un momento lo spirito prima di presentarmi all'u-

dienza.

La sala poteva contenere comodamente un migliaio di

persone ed era quasi piena. Vi erano in prima fila il Mazzini,

il Volpini, uno dei fratelli Ruffini, i signori Stanfeld, i Nathan,

i Barrow e una cinquantina di fuorusciti italiani e polacchi.

II signer Barrow mi present6 all'udienza dicendo di me
e sull'esser mio alcune gentilissime parole. La mia giovinezza,

la mia bella presenza, la mia nazionalita, 1'oggetto della mia

conferenza impressionarono favorevolmente 1'uditorio, che

chiuse la parlata del Barrow con un ewiva fragoroso alia

mia persona.

lo andai tutto in brodo .di giuggiole, il Mazzini dalla sua

sedia mi lancio uno sguardo d' incoraggiamento, e la piccola

Lily mi fece un amabile sorriso.

La conferenza non poteva riuscire meglio. L'avevo im-

parata a mente, mi era imbevuto del suo spirito, e la lanciai,

in mezzo al sacro silenzio di quell'assemblea, come un fulmine

caduto dal cielo. Guai ai Borboni ! Guai ai Borboni ! Descrissi

le loro iniquita storiche, le ingiustizie pubbliche e private, le

tirannie senza esempio, e li proposi all'esecrazione del mondo.

Ferdinando n era un mostro : il suo governo la negazione

di Dio : i suoi popoli tanti schiavi che trascinavano, incur-

vati sotto il peso ignominioso, la catena della servitu. Fer-

dinando governava il regno come i saltimbanchi le mario-
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nette. Faceva decreti per allungare le vesti delle ballerine,

mutava da carneo in verde il colore delle loro maglie, dava

il grado di maresciallo al fondatore del Gesuiti, e stabiliva

1'ora precisa quando i Napoletani dovevano ritirarsi in casa,

e, spento il lume, andare a letto. Ferdinando n era un au-

tocrate, il tesoro pubblico diceva sua propriety privata, e le

imposte un tribute che i sudditi a lui dovevano come ad

assoluto padrone. Ferdinando II era e voleva essere re as-

soluto, padrone assoluto delle anime e dei corpi de' suoi

sudditi. Egli odiava la liberta come la nottola il sole, e tro-

vava sua forza nel servaggio dei sudditi. Sotto il suo scettro

le forche gocciavano continuamente di sangue, le career! ri-

gurgitavano di condannati, e il paese intero era 1'ergastolo

della liberta. La libert& 6 fatale alia farniglia dei Borboni,

scriveva Ferdinando al re Luigi Filippo, ed io sono risoluto

ad evitare ad ogni costo la sorte di Luigi XVI e di Carlo X.

II mio popolo si curva ed obbedisce alia forza. Coll'aiuto di

Dio, io gli daro la prosperity e un governo onesto, al quale

esso ha diritto, ma io sar6 re, re solo ed assoluto !

A queste e simili frasi 1'udienza si elettrizzava ed erom-

peva in grida formidabili di esecrazione contro i Borboni;

ma quando io, tutto del mio, aggiunsi alia conferenza del

Mazzini il concetto che re Ferdinando si armava per inva-

dere 1' Inghilterra ed iinporre anche agl' Inglesi il regime
assoluto del principe di Metternich, questa idea, benche in

se cosi assurda e inverosimile, eccitd talmente 1'udienza che

sembrava il finimondo.

La riuscita non pote essere migliore. Carlo, la Lily, la

signora Barrow, ed altri parecchi andarono intorno col piatto,

e Io dovettero vuotare piii di una volta. I signori diedero

quanto avevano in danaro: le signore si staccarono dalle

orecchie gli orecchini, si tolsero dalle dita gli anelli e dai

polsi le smaniglie; ed io ricevetti infinite congratulazioni,

molte strette di rnano, e piti. di un bacio da qualche signora

mezzo isterica per la commozione.
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Quando discesi lo sealone per tornare a casa incontrai

lo sguardo freddo, serio e cinico del Nash.

- Chevalier, mi disse, hai recitato da vero artista. II

palco scenico 6 il tuo campo. Va e fatti immortale sulle scene !

Ma ascolta, o flglio della bella Italia, quanto ti dico: se, nulla

mutaudo della tua conferenza, avessi sostituito al nome del

Borboni quello del Governo inglese, agl' Italiani gli Irlandesi,

avresti parlato con raaggior verita, ma avresti ricevuto invece

di applausi cento mila pugni. Bah ! la vita umana 6 una corn-

media ! Addio, Chevalier, va ora a lotto e riposa tranquillo

sui tuoi trionfl !

Adesso che ci penso, sono convinto che il Nash non aveva

poi tutto il torto di pensare a quella sua maniera : ma tant'e,

iiel 1846 una rnezza prova era sufficiente per farmi credere

qualunque piu grande enormita contro i principi d'ltalia, e

per contrario mille argomenti non bastavano a convincermi

della loro onesta.

E cosl si fanno le rivoluzioni ! I pochi che pensano de-

pongono le fila della trama, e la gioventu che imagina e

sente fortemente mette ad effetto 1'occulto maneggio di quei

pochi. Ma quando la rivoluzione riesce vittoriosa, il popolo

spesso si accorge che non 6 poi tutt'oro quel che luccica, e

<ihe, pei piu, 1'amor della patria si riduce alia seguente sem-

plicissima espressione : Amico, tu hai inangiato fin qui al

banchetto della patria ! Ora togliti di la che mi ci metto io !
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STUDII D'ANTICA LBTTBRATURA CRISTIANA B PATRISTICA l
.

LE PER8ECUZIONI DEI PRIMI SECOLI.

21. Le sentenze di certi storici secondo A. LINSENMAYER. 22. Del fon-

damento giuridico delle persecuzioni dei cristiani nei primi secoli;

varie opinion! dei dotti . 23. Studio su tale argomento di J. E. WEIS.
24. Studio di C. CALLEWAERT contro 1'ipotesi della coercitio, propu-

gnata da T. MOMMSEN. 25. La colpevolezza legale dei cristiani ed

un articolo di H. LECLERCQ.

21. Come appendice agli Atti dei Martiri, de' quali s' discorso

nei precedent! paragrafi, aggiungeremo alcuna cosa circa i princi-

pali lavori apparsi piu di recente sul tema delle Persecuzioni cri-

stiane. La materia appartiene piu direttamente alia storia, che non alia

letteratura de' primi secoli
;
ma ci si concedera di accoglierla qui,

se non altro per 1' intimo legame che le due cose hanno tra loro.

Uno de' piu forti argomenti per 1'apologia della Chiesa sempre
si trasse dal numero e dalla costanza de' martiri de' primi secoli.

Non pu6 dunque fare meraviglia one gli avversarii nostri in ogni

tempo siansi adoperati, a fine di togliere all'argomento la miglior

forza. In ispecie, dice il Linsenmayer, si cerco di scuotere con

ogni forza la ferma tradizione ecclesiastica intorno al gran numero

di martiri e conseguentemente di rimpiccolire quanto al luogo ed al

tempo 1'estensione delle persecuzioni ;
inoltre si e studiato per quanto

fu possibile di prendere le difese del potere dello Stato contro i

cristiani, anzi di dare a quest' ultimi piu o meno 1' impronta di

colpevoli e di ascrivere ai martiri motivi meno nobili al loro agire .

Or questo Autore a
,
cominciando dalla persecuzione neroniana fino

a quella di Giuliano 1'Apostata, raccoglie in un quadro tutte le

1 Cfr. Civ. Catt. quad, del 2 novembre 1901, p. 328 ss.

' A. LINSENMAYER, Die Christenverfolgungen im romischen Heiche

und di moderne Geschichtschreibung in Hist. pol. Blatter CXXVII (1901)

4, 5, p. 237-255, 317-331.
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principali sentenze de' moderni scrittori di storia piu o meno av-

i alia Chiesa, e ne mostra punto per punto le patent! esage-

razioui, le contraddizioni in cui cadono, le falsita che affermano,

pur volendo essi tutti in coro non tenere innanzi allo sguardo che

la verita oggettiva dei fatti e seguire sempre i document! piii certi.

S'accusano i cristiani d' iinprudenza, di ostinazione violenta, di fa-

natismo esagerato che doveva a mille doppii inviperire le autorita

romane. Peggio ancora, tali scrittori, niente intendendo in che con-

sista lo spirito vero del martirio e 1'offerta spontanea dolla propria

vita a testimonio della fede, ascrivono ai martiri motivi ignobili

d'amor proprio, di bisogno materiale e perfino di iioia della vita.

II quadro & oscuro assai e 1'Autore, dopo deplorato giustamente

codesto sistema di scrivere la storia, conchiude (p. 331) :

Noi concediamo volentieri che una piu tarda tradizione eeclesiastica

ha nicscolato color! troppo vivi ul quadro fcdele di quest'epoca eroica

dolla Chiesa ;
in particolare diremo che il numero de' martiri e stato

aai esagerato a cagione del soverchiare delle leggende. Ma questo non
<l;'i ancora diritto ad affermazioni, che stanno in aperta opposizione con

tradi/ioni storicamente ben fondate; inolto mono da diritto aH'acceunato

tontativo di gittare il discredito sul martirio stesso nolla sua stupenda

apparizione e d' intreceiare sulle teuipie dei persecutor} quolla corona

di gloria, che la pia venerazione aveva posto in capo ai martiri della fede.

22. Ma una semplice esposizione delle opinioni esagerate o false

non basta allo studio serio e profondo. E uecessario 1'esame accu-

rato de' sistemi proposti, lasciando affatto di tener conto di cid che

non merita il nome di lavoro scientifico e che solo 5 parto di mala

fede o di passione antireligiosa. Ora per rispetto al fondamento giu-

ridico delle persecuzioni de' cristiani ne' primi secoh', che 6 il cardine

intorno al quale tutte le altre discussion! s' imperniano, daremo

anzitutto un rapido sguardo alle varie senteuze ch'ebbero corso sin

qui e tra le quali i dotti andarono divisi, prendendo a scorta 1'ec-

cellente opera del Weis
,
della quale dovremo ragionare piu innanzi.

Fin dal 1866 il Le Blant aveva posto tal fondamento giuridico

.nelle leggi di diritto cornune, riguardanti il crimen laesde maiestatis,

il sacrilegio, la magia e 1' introduzione di una nuova religione. II

Gorres segul questa sentenza 8
.

1 J. E. WEIS, Christenverfolgungeii. Geschichte ihrer Ursachen im
j t'"inerreiche (A'eriiff. aus dcm kiri-lionhist. Somiu. Miinchon, Nr. 2.).

Miin-

vlicii, LcntiH-r, 1899, p. 2 88.

* LE BLAST, Stir les bases juridiques des poursuites dirigtes contre les
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II Neumann nel 1890 ravviso nel diritto criminale universal-

mente in vigore il fondamento in genere delle condanne, e stim6 cho

il rifiutare il culto agli iruperatori fosse stato il delitto particolare^

apposto ai cristiani fine agli ultirai decennii del secolo II; poi

Marco Aurelio con Feditto del 177 avrebbe proibito il suscitare

turbamenti per motive di religione, e questo sarebbe rimasto il

motivo precipuo delle persecuzioni seguenti
l

.

II Mommsen, mosso dallo studio del Neumann, pubblico net

medesimo anno il suo celebre scritto Der Religionsfrevel nach ro-

mischen Recht (il delitto di religione secondo il diritto romano)
8
r

dove divide i processi in tre categorie : processi criminali contro i

cristiani accusati di un qualche delitto non religiose-, processi pel

delitto religioso di lacsa mawstas; per ultimo processi non crimi-

nali, ma di semplice provvedimento di polizia (coercitio) contro i

cittadini romani che erano passati al cristianesimo. Secondo questi

principii la semplice appartenenza al cristianesimo non sarebbe mai

stata ragione immediata della persecuzione.

Nel 1894 due dotti inglesi, E. G. Hardy e W. M. Ramsay,
entrarono in campo. L' Hardy

8 considera le persecuzioni unica-

mente quale procedimento di polizia contro i cristiaui, sospetti si

di delitti criminali, ma non percio punibili, per mancanza di prove.

L'odio popolare incitava per ogni modo a procedere, la ragione di

Stato esigeva che si procedesse, e molti furono cosl condannati per
la sola qualita di cristiano. II Ramsay

4 stima che i regolamenti di

poHzia, messi in vigore da Nerone fossero confermati da Yespa-

siano; i magistrati romani, secondo lui, non accettavano accuse di

carattere puramente religioso, e quindi i cristiani furono giustiziati

non come cristiani, ma come delinquent!. Pero il loro delitto non

era gia la disobbedienza ad una qualche legge particolare, si bene era

la loro condotta diametralmente oppoeta alle tendenze generali della

Stato ed alle antiche istituzioni social! : per questa ragione non si

martyrs in Comptes rendus de I'Accad. des Inscr. Paris, 1866, p. 358-377.

FR. GOERRES, articolo Christenverfolgungen nella Real-Encycl. der-

christl. Alterthilmer del KRAUS I, 215.
1
NEUMANN, Der ram. Stoat und die allgemeine Kirche bis auf Dio-

cletian : Leipzig, 1900, torn. I.

* SYBELS Hist. Zeitschrift 1890. N. F. vol. 28, p. 389-429.
3 E. G. HARDY, Christianity and the Roman government. A Study

011 imperial administration
; London, 1894.

4 W. M. RAMSAY, The Church in the Roman empire before a. d. 170 f
London, 1897 (5

a
ediz.).



DEI Ml 'A

concedeva loro il processo onlitmrio e legale, ma si trattavano

addirittura come ladroni, abbandonati al furore popolare.

I/anno dopo lvt.~. t L. Uurrin l

rifiut6 le teorie del Neumann

del Mommsen e diede per fondamento giuridico de' process! gli

cditti imperiali, piu o meno temporanei, cominciando da Nerone;

<juesti editti dichiaravano punibile 1'appartenenza al cristianesimo

cid per motivi di politica e per riguardo al sentimento popolare;

i process! poi non erano fatti dalla polizia, ma dalla giustina cri-

minale
;

si richiedeva una formale accusa, ed in seguito, posta la sem-

plice confessione di cristianesimo, si procedeva alia condanna del reo.

Nel 1897 sorse il prof. Conrat * con una tesi del tutto opposta.

Non mai il nome cristiano fu motivo di condanna, ma sempre un

qualche defitto determinate : sotto Nerone, 1'incendio di Roma; nel

secolo II in genere, 1'incesto e 1' infanticidio
; poi 1'apostasia dal

culto pagano e il proselitisrao fra i cittadini romani, il delitto

<li maesta contro gli dei dello Stato e gli imperatori. Tutti poi i

process! sarebbero stati di natura criminale, salvo pe' delitti di

apostasia e di prosolitismo che rimanevano alia polizia. Contraria-

mente al Mommsen, i provvedimenti di polizia pel delitto religiose

vengono da lui ristretti a pochissimi casi.-

A. Harnack 3 al contrario giudicfc che i cristiani sono stati

condannati perchd cristiani
;

fu punito il nome ed il giudice d'qr-

dinario non investigava i flagitia. Ora il nome cristiano era il titulus

della factio illicita. Questa pertinenza ad una associazione illecita 6

da prendere in senso assai largo, perchd lo Stato romano tollerava

le societa non pericolose alia politica ed alia morale e non si sa

che contro ai cristiani si applicasse una qualche legge generale

<;ontro i collegia illicita.

Per ultimo parecchi scienziati, specialmente cattolici, spiegarono

le persecuzioni, ammettendo una legge eccezionale contro i cristiani,

promulgata fin dai tempi di Nerone, ma con applicazione non sempre

uniforme, ed ora piu ora meno crudele. Cosl sentono presso a poco,

oltre il (ruerin gia citato, 1'Allard, il Duchesne, il Batiffol, il Kneller 4
.

1 L GrfcRix, Etude sur le fondement juridique des persfautiotis di-

contre leu chrtttens pendant les deux premiers siecles de noire ere

in Rev. hint, de droit franyais et etranger, 1895, p. 601 ss. e p. 713 88.

2 COKRAT, Die Christenverfolgungen im rdm. Reiche vom Stand-

fHtnkte der Juritfan, Leipzig, 1*'.7.

A. HARXAOK, articolo Christenverfolgungen nella Realencycl. filr

protect. Theol. tt. Ktrche del HERZOO-HAI'CK, III, 197, pp. 823-828.
4 P. AI.LARU, Hist, des persecutions, torn. I, Paris, 1885. II med. 4
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V'6 adunque nella dibattuta questions un vero progresso, ma il,

Weis deve dichiararlo non ancora soddisfacente. Si precede innanzi,

egli dice (p. 7), con sintesi premature; mentre il solo metodo cri-

tico pud condurre a serio resultato. Si deve considerare un pro-

cesso dopo 1'altro e mettere ogni singolo testimonio nella sua pro-

pria luce storica
;
conviene distinguere in ogni caso particolare il

certo dair ipotetico, ed adoperare accorta diligenza a fine di fabbri-

care sul sodo, per quanto sia circoscritto il terreno, dando soprat-

tutto le supposizioni per quel che sono e non servendosene, se non

di rado assai, come punto di partenza nella dimostrazione.

Or questo metodo ha adoperato assai felicemente il ch. Profes-

sore nel citato suo lavoro sulle persecuzioni de'cristiani, giungendo-

a conclusioni, se non proprio sempre definitive, certo tali da do-

versi prendere in molto seria considerazione.

23. Egli premette uno studio sulle condizioni del cristianesimo nel-

1' impero romano per rispetto allo Stato e sui procedimenti giuridici

allora in uso. In particolare egli pone in rilievo la teoria del Mommsen,
che operd una vera innovazione nel modo di concepire le persecu-

zioni sotto il rispetto del loro fondamento giuridico. Vera la giu-

stizia criminale, regolata dalle leggi che condannavano il delitto e

punivano variaruente il reo. Ma v'era pure un procedimento piu

spiccio, proprio della polizia, il ius coercitionis
, che dava diritto di

provvedere direttamente al mantenimento dell'ordine ed alia difesa

del culto iiazionale, e ci6 ad arbitrio de' magistrati e senza bisogno
di leggi determinate per ben regolare la repressione del reato o-

1'applicazione della pena. Secondo 1'Autore i processi contro i cri-

stiani noil furono quasi mai di natura criminale, quantunque talora

i giudici invocassero decreti dell' imperatore o del senato. Conviene

dunque esaminare, se cotali decreti fossero vere leggi criminali o

semplici norme direttive della polizia e per6 regolanti la coercitio.

II Weis esclude le prime. La coercitio poi aveva un doppio di-

ritto, quello di ordinare positivaraente cid che il mantenimento del-

l'ordine pubblico richiedeva (Befehlsrecht) e quello di infliggere

La situation Ugale des Chretiens pendant les deux premiers siecles in Rev.
des quest, hist. LIX (1896), p. 543. II med. Le christianisme et I'empire
romain de Neron a TModose; Paris, 1897 (2* ed.). L. DUCHESNE, Les

origines rfiretiennes ; Paris, 1896 (2
a
ed.). P. BATIFFOL, L'J&jlise nais-

sante in Rev. bibl., in (1894), p. 503-521. C. KNELLER, Hat de r&mi-
sche Staat das Christenthum verfolgtf in Stimm. aus Mar. Loach, LXXV

(1898), p. 1 ss. e p. 122 ss.
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:rc uii fatr-i. i|ii;into per
ire nuovi puhblici lUturl>i. Contrariaraente alia sentenza del

Mommsen, 1'Autore giudira ehe nolle persecuzioni prima di Decio

prppnu.lorava no' procediraenti polizif-s -hi il diritto d'infliggere pene
e mm solamente quello di irnporre un qualche atto a raantenimento

dell'ordine. Cosl il magistrate non domandava soltanto un qualche
atto <li culto pagano, punendo poi la disobbedienza; raa col-

piva direttamente la confessione del norae cristiano, dopo che il mar-

tin- aveva rifiutato i beneficii del diritto, che sono 1'apostasia e la

pubbli-M inunifestazione della raodesirna per mezzo del sacrificio agli

dei insistontemente consigliato, spesso richiesto con dolorose tor-

turo (p. 19). La teoria della rocrcitio, proposta dal Mommsen, 6

dunque accettata dal Weis, raa con debite riserve e modificazioni.

Non 6 possibile corapendiaro la bella od attraente dimostra-

zinne, che fa il ch. Weis del suo sistema, seguendo a passo a

passo la storia di tutte le persecuzioni, con accurato esarne dei

document! che si hanno alia raano e de' principal! e piu important!

process! che si conoscono, e sempre non riguardo alle opinioni degli

autori piu recenti, particolarmente a quelle del Conrat, che riman-

gono confutate con molto vigore di dialettica e chiarezza di prove.

M"lto conuine e stata fin qui la sentenza che il cristianesimo

fino a Traiano fosse considerato come una setta giudaica, la quale

per conseguenza godesse i privilegi tutti proprii degli ebrei nello

Stato romano. Le persecuzioni da Nerone a Domiziano sarebbero

state adunque un pure capriccio degli imperatori, di carattere pas-

seggero e, come dicono, di natura locale. Se questa confusione

tra cristiaui ed ebvei durava nelle prime avvisaglie contro i cri-

stiani in Palestine, non ptio dirsi il medesimo ai tempi della perse-

cuzione neroniana e delle altr che seguirono. II cristianesimo si ma-

nifest6 assai per tempo come religione particolare, diametralmente

opposta alle idee dello Stato pagano. L'aperto separatisrao de'cristiani

e 1'antagonismo loro alia vita politica e sociale pagana apparvero de-

litto di maesta contro gli imperatori e contro lo Stato. Anzi, per tutto

questo periodo, il carattere speciale delle persecuzioni e la condanna

diretta del cristianesimo, puneodosi ne' suoi adepti la qualita di cri-

stiano, senza punto chiodere 1'apostasia o un qualsivoglia atto di

pentimento quale coodizione del perdono. Si cercava bensl il pre-

testo di un qualche dolitto, come avvenne per 1' incendio di Roma,
ma il nome cristiano era direttameote colpito. Cosl S. Pietro nella

sua piima lettera alle Chieso del Ponto, della Galazia, della Cap-

padocia, dell'Asia e della Bitinia, allorche la persecuzione accennava a
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spargersi e a divenire sistema, scriveva, chiamando beati coloro che-

avrebbero sofferto pel nome di Cristo, e li esortava all'onesta della

vita, perche non fossero tratti in giudizio per un qualche loro

delitto particolare, si bene pel solo noma di Cristo
i

(p. 22-46).

Sotto i Flavii, pare che si cambiasse condotta rispetto al cristiane-

simo. Mentre sotto Nerone si mira a punire la professione cristiana

come contraria alia sicurezza pubblica, da Domiziano in poi viene essa

considerata come un partito (aidtat<;, seditio), religiosamente sospetto

e politicamente pericoloso all'unita dello Stato. II culto degli dei,

come disse il Mommsen, era il simbolo spirituals dell'unione po-

litico,; quindi il dispregiare quel culto, era un mettere a repentaglio

lo Stato romano, che tutto sulla religione fondavasi. La qualita di

cristiano, quando fosse conosciuta e provata, bastava alia condanna;

se v'era solo sospetto, il mezzo per iscoprire la verita era pronto in

rnano de' magistrati : s'ordinava il sacrificio agli dei od agli impe-

ratori (p. 47-55).

Pei tempi da Traiano a Decio le accuse si dividono chiaramente

in due classi : fatti aperti, come il rifiuto del culto agli dei ed agli

imperatori, ed il separatismo spiccato daHa vita politica e sociale

pagana ;
fatti sospetti, non mai potuti dimostrare in nessun processor

ma pur sempre messi innanzi dalla voce popolare, e sono i delitti

d'incesto e d'infanticidio. I magistrati, sia che seguissero o no 1'odio-

popolare, avevano sempre in mano il pretesto di procedere contro il

cristiano. Con tutto cio, Traiano, nel suo celebre rescritto a Plinio,

indusse l'impunita mediante 1'apostasia. Cioe, la qualita di cristiano

cessd allora di essere il solo titolo alia condanna. Chi 6 deferito in

giudizio, deve rinunziare alia fede, sacrificando agli dei
;
se fa questo,

assolto
;
se non fa, 6 condannato. Cosl, 11 sacrificio che prima era

semplice mezzo a conoscere il fedele ed a provare nel suo rifiuto

la qualita di cristiano (Opferbedingung], diventa dovere (Opferpflicht}

ed a poco a poco costringimento (Opferzwang), e perO le persecu-

zioni seguenti mirano piuttosto ad arrestare il cristianesimo con la

seduzione, anziche col mettere subito a morte i suoi invitti aderenti

(pp. 56-69). L'A. in tutto il rimanente della sua esposizione storica

mette in belfe luce codesto carattere dell'apostasia nelle varie fasi piu

o meno feroci delle persecuzioni, fino alia pace della Chiesa.

1 1. Pet. IV, 14-16: Si exprobramini in nomine Christi beati eritis..*

Nemo autem vestrum patiatur ut fiomicida, aut fur, aul maledicus, out

atienorum appetitor. Si autem ut Christianus, non erubescat : glorificet

autem Deum in isto nomine.
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Da tiittn il romp hi dimnstrazione appare manifesto, che

la qualita ili oristiano er delitto pn>prioe vero, e quindi direttai.

punibilu; die in priina linea chiedevasi 1'abiura del cristianesinm;

che i sacrificii agli dei ed alle imagini degli imperatori non

devunsi per so inedesimi, ma come segno esterno della rinuncia al

cristianosimo. Per la qual cosa il numo cristiano rimano sempre il

motivo formale della condanua e quindi anche il titolo, che costi-

tuisce 1'essen/a del martirio, cioo 1'aperta testimonianza per la fede

di (jresu Cristo a costo do' tormenti e della vita.

24. II lavoro del Weis e stato accolto con molto plauso e

ben dirsi che segna un buon passo iunanzi nell'agitata questioue del

tbndamento giuridico delle persecuzioni. Quauto alia coercitio, assai

abihnente riscontrata dal ch. Autore in quasi tutti i process! contro

i cristiani, non sembra che i seguaci dell'Allard siano disposti ad

ammetterla, per lo meno, in grado eguale. Recentemente il prof. C.

Callewaert di Bruges, si fece ad esaminare di proposito la teoria del

Mommsen, sostenendo che i prirni fedeli furono perseguiti in via

criminale bensi, ma extra ordinem, per 1'accusa astratta di cristia-

nesimo propter solum nomen, e questo in virtu di una legge

eccezionale, che proscriveva direttamente e noininatauiente la re-

ligione cristiana e dichiarava capaci di pena capitate tutti coloro

che confessavano di appartenervi . Questa legislazione, secondo il

medesimo, risale probabilmente a Xerone, ma, in ogni caso, e ante-

riore alia lettera di Plinio dell'anno 112, e sarebbe poi rimasta in

vigore fino a Decio; ed i diversi rescritti imperial! da Traiano fino

a Marco Aurelio non avrebbero altro fatto, se non regolarne 1'appli-

cazione giudiziaria, appropriando la giurisprudenza e la procedura
al carattere specialissimo del delitto cristiano ed alle esigenze del-

Tordine pubblico (p. 776).

II ch. Autoro trae una prirna serie di prove dagli scritti di Tertul-

liano, ed in particolare dai capitoli IV-VI dell' Apologeticum, scor-

gendo in queste testimonianze una prova decisiva contro il sistema

della pura e semplice coercitio, e meravigliando forte che tali ca-

pitoli di prinia importanxa siano quasi del tutto sfnyyiti allo sgnardo
scrutatore degli storici, tanto che VHamack ed il Weis non accor-

dant) loro se non un'attenxione assai distratta, mentre il Mommsen,

1 C. CALLEWAERT, Les premier* chrtiieiis furent-il* perstcutts ;wr Mifs

gentraux ou par mesures de polices f Observations sur la thtorie de Momm-
sen principalement d'apres les ecrits de Tertullien in Rev. d'hist. ecclex. II

(1901), ottobre, p 771-797.
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// Wagener, I'Hardy, il Leblant, il Conrat, ecc., non sembrano

averli avvertiti nel loro complesso (p. 780).

A dir vero il Mommsen ha dichiarato espressamente che I'Apo-

logcticum di Tertulliano 6 nella letteratura cristiana il miglior fon-

damento per Villustrazione giuridica de' quesiti che a questo ar-

goniento appartengono e che quindi ne ha tenuto conto sopra ogni

altro i
. Quanto al Weis, vi ha nel suo libro un intero capitolo in-

torno gli scritti degli Apologeti circa i inotivi delle persecuzioni *.

Egli pone a principio fondamentale, che pur sembra assai giusto,

non doversi cercare negli Apologeti un'esposizione giuridica de' mo-

tivi che inducevano i processi cristiani, si bene una confutazione

delle calunnie popolari, le quali davano bensi occasione al proce-

dere della polizia, ma non erano sempre identiche con le ragioni che

inorevano il Governo ed il giudice a procedere. Se ci fossero

stati editti imperiali, dice il Weis 3
, proibenti addirittura il cristia-

nesimo, gli Apologeti avrebbero incontrato maggiore difficolta nello

scrivere
;
avrebbero dovuto richiedere con molto maggiore energia e

determinatezza la revoca di tali editti, mentre essi nel complesso
dei loro scritti combattono la pratica giudiziaria esistente e la

danno per ingiusta, chiedendo anzi per lo contrario regolari pro-
cessi criminal! per ogni singolo caso sul fondamento giuridico di

leggi determinate ed esigendo ad ogni modo che si giudichi secondo

il diritto cornune de' cittadini. -

Or in questo senso sarebbe da spiegare e da intendere YApo-

logeticum, di cui il Weis da un breve sunto, notando che la dove

Tertulliano parla di leges, date da imperatori cattivi come Nerone

e Domiziano, quel termine 6 da prendere in senso larghissimo di

norme pratiche di agire; or appunto nell'ambito della lex data en-

truvano le istruzioni solite impartirsi dai magistrati ai subordinati

official!*. Ma il ch. Callewaert crede che cid non basti, che la pa-
rola leges debba prendersi nel senso stretto e che la risposta con-

sueta de' giudici a tutte le rimostranze : non licet esse vos faccia sup-

porre 1'esistenza di una formola di legge : NON LICET ESSE CHRISTIANOS.

On s'est demande, egli scrive, si cette phrase, d'une brievet6 toute

1
Cfr. la citazione nel WEIS, 1. e. p. 126.

2
WEIS, 1. c. cap. VI, p. 126-143.

3 Ib. p. 128.
4 Sul carattere dell'Apologeticum ed in genere su Tertulliano quale

apologeta e ora da consultare 1'opera uscita in luce in quest! giorni :

Histoire litttraire de V Afrique chrttienne par PAUL MONCEAUX. Tom. I.

Tertullien et les origines (Paris, Leroux, 1901), lib. II, cap. II, p. 211 ss.
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r uiiiiine et d'une allure toute juridique, ne serait pas le texte meme
de la loi do proscription, de 1'edit de Neron (p. 789). Ma po-

trebbe essere anche il titolo del nomen, che nel concetto dello Stato

e del popolo designava una sotta delittuosa, opposta alia quiete pub-

blica, pericolosa allo Stato ed alia sua religione, degna quindi della

pubblica esecrazione e d'essere con ogni violenza divelta dal raondo.

Le considerazioni del Callewaert sono feconde d'interesse; pure

seiubra che abbiano una risposta previa nelle osservazioni non meno

interessanti del Weis. Ad ogni modo siccorae la dimostrazione non

e compiuta, conviene attendere per ben giudicarla. II ch. Callewaert

promette infatti di diniostrare in un secondo articolo che la re-

pressione della religione cristiana 6 cominciata per provvedimento
di polizia transitoria in occasione dell' incendio di Roma

;
ma quando,

in questo caso, la polizia romana ebbe a riconoscere il numero e

1'ostinazione irreducibile degli accusati, le ramificazioni multiple della

setta e la continuazione d'una propaganda, destinata a perpetuare i

supposti pericoli, non fa raeraviglia che ad un provvedimento di

polizia, passeggero e locale, sia tosto succeduta una disposizione

legislativa, un editto generale e permanente di proscrizione : non

licet esse christianos (p. 797).

25. Appartiene a questa materia un erudito articolo del ch. be-

nedettino H. Leclercq, dov'egli esamina piu direttamente la colpevo-

lezza dei cristiani, non certo in s6 medesima, com'd chiaro, ma per

rispetto al giudizio che se ne dovevano formare i persecutor! ed in

genere il mondo romano i
. E un problema, dic'egli, di psicologia an-

tica e conviene risolverlo, non con le ragioni del sentimentalismo,

ma con lo studio oggettivo de' fatti, dimonticando noi i secoli che da

quei tempi ci dividono e rivestendo le idee ed i concetti degli uo-

mini di allora. Ecco le idee principal! del suo lavoro.

La strettissima unione della politica dello Stato romano con la

religione degli dei trova la sua massima espressione negli onori

divini resi all'imperatore; che per6, qualunque egli fosse per qua-
lita personal i, buono, mediocre o cattivo, come imperatore era dio,

era una cosa sola con 1'autorita dello Stato, ne possedeva la sovra-

nita tutta e ne esercitava tutti i diritti. Ora il mondo romano era

superstizioso all'eccesso e strettamente attaccato alle sue divinita,

ai suoi oracoli, ai suoi templi, ai suoi sacrificii. Ne segue che la

rivolta contro la religione dello Stato era nel concetto comune de-

1 H. LECLERCQ 0. S. B. Comment le christianisme fut envisage dans

I'empire romain, in Revue Benedictine XVIII (.1901), p. 141-176.
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litto massimo, e porft oggetto di esecrazione e degno di ogni peg-

gior castigo. La repressions del reo poteva adunque parere legale,

strettamente richiesta dalla dit'esa legittima della religione romana,
anzi dello Stato medesimo, messo in pericolo nella sua costitazione

fondamentale.

Per essere giusti, dice il Renan 1

,
conviene tener conto de' pre-

giudizii ne' quali fatalmente viveva il mondo di allora. Si cono-

sceva assai male il cristianesimo. II basso popolo non vuole che

altri si distinguano da lui, che vivano da lui separati, che siano

piu puritani di lui, che si astengano dalle sue feste, dalle sue con-

suetudini. Chi si nasconde da pretesto a credere che abbia qualche

cosa da nascondere. In ogni tempo i culti segreti hanno provocato

certe calunnie, sempre le medesime. II mistero, onde quelli si co-

prono, fa supporre orgie contro natura, infanticidii, incesti e per-

fino antropofagie. Si 6 tentati di scorgervi una camorra, organata

contro le leggi.

Or tale era pur troppo la supposta condizione de' cristiani ri-

spetto allo Stato. La -decadenza sempre maggiore dell' impero si

sentiva, si toccava con mano
;
ma il mondo pagano taceva. Tra i

cristiani invece altre voci si facevano sentire, acconce piuttosto ad

accrescere gli odii: ad esempio, la disparizione della Bestia, annun-

ciata nell' Apocalisse ;
la disparizione dell'Aquila romana vivamente

descritta nell' Apocalisse apocrifa di Esdra; le soprastanti rovine

dell' impero, prenunciate dalla Sibilla, libro anch' esso apocrifo,

scritto da un giudeo-cristiano. S'aggiungevu 1'attitudine di molti

tra' martiri. Noi spieghiamo facilmsnte il loro linguaggio; non

cosl i contemporanei. In vero, i martiri uscivano spesso in parole

ed in atti acerbi assai, Delia martire Eulalia scrive Prudenzio 2
:

Martyr ad ista nihil: sed enim

Infremit, inque tyranni oculos

Sputa iacit...

- Osi tu maledire gli imperatori? chiedeva il giudice al' mar-

tire Andronico.

E questi rispondeva: Si, li maledico e li malediro; sono

flagello pubblico, sono bevitori di sangue umano e hanno messo

sossopra il mondo. Che la mano immortale di Dio piu non li tol-

leri!

1

RENAN, L'Eglise chr&itnne, p. 305, cap. XVI. La citazione 6 del

LECLERCQ, p. 157.
8
Peristephanon, hymn. Ill (MiGNE, P. L. LX, 349). Presso il LECLERCQ

il testo e la eitazione sono alquanto inesatti.
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Or questo doveva parere ed era nel concetto de' giudici dditto

o. Protestavano bensl i cristiani plena somraessione al pott-ro

uito, pregavano per la prosperita dello Stato e per gli inipe-

ratori; ma fratfointo agli imperatori ed agli del negavano risoluta-

mente ogni culto. In Tertulliano si leggevano squarci talvolta du-

rissitni, imprudenti: c Se ci fosse perraosso di render male per male,

basterebbe 1'incendio di una notte per vendicarci
;

e 1'apologeta

esortava i cristiani a ricordare il giudizio tremende di Dio sui loro

nemici e lasciare a lui la vendetta. Dunque si mulinavano vendette.

Veggasi il passo nel libro de Spectaculis ,
dove Tertulliano descrive il

giudizio universale : Quale spettacolo grandioso, quale gioia, quale

ineraviglia, quale scoppio di risa ! Oh come menero trionfo, con-

templando gementi laggiu nolle tenebre profonde, uniti a Giove ed

ai suoi adoratori, codesti principi gia possenti, gia numerosi, che

si dicevano accolti in cielo dopo la loro niorte! Quale gioia nel

vedere i magistrati, persecutor! del santo nome di Gesu, in mezzo

alle fiamme, ben piu divoratrici che non sono quelle dei roghi da

loro accesi contro i cristiani ! Questo ed altro ancora, non gio-

vava sicuramente a togliere i pregiudizii, ma a corifermarli viepiu

e ad acuire i rigori.

II I^eclercq conchiude:

E dovere di stretta giustizia di non far piombare addosso agli xio-

niini del passato, se non 1'esatta misura di responsabilita, che nei loro

atti lasciano loro la educazione, i pregiudizii, e tutta quella cecita che

proccde dalla miglior fede del mondo... Non si tratta di sapere se hanno
\"<luto bene o male, ma quel che con ogni lealta hanno veduto e pen-
sato circa il moto cristiano. In ogni societa vi sono uomini potenti e nume-
rosi che rigettano a priori quanta non k conform* ai loro pensamenti
(D'Alembert)... I cristiani difendovano una cosa santa; i loro avversarii

ne difendevano un'altra che credevano sauta. Secondo loro lo Stato ro-

mano era partecipe della santita degli dei; era santo, per lo meno al

loro sguardo, perche non era tale realmente; ora in nome di questa
8antit& essi si levarono contro, forse credendo auch'essi, come aveva
detto Gesu, di fare ossequio a Dio col mettere a morte i discepoli di lui.

La lettura di queste pagine ci convince sempre meglio della

bonta e sodezza del metodo adoperato dal Weis in questi studii,

come s'e veduto piu sopra. Ve gran pericolo che i fatti particolari

s' invochino a prova di una condizione generale di cose, quale ve-

ramente non fu, ne sempre, IK'- in ogni luogo, e che quanto avvenne

in un tempo determinato appaia quasi proprio di tutto il periodo

delle persecuzioni. L'attaccamento agli dei dello Stato e I'affection,

Serie XVIII, vol. IV, fate. 1236. 46 13 dicembre 1901.
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presque la tendresse, come la chiama il Leclercq (p. 150), del Ro-

mani per 1'imperatore e pel culto di lui sono cose apertamente

esagerate. Esagerata 6 pure tutta codesta mirabile miglior fede del

mondo de' persecutor! che s' invoca a loro scusa. Inoltre lo studio

obbiettivq del fatti esige che si traggano nella dimostrazione ben altri

elementi : ad esempio, 1'arbitrio pressochd assoluto e costante nel pro-

cedere contro i cristiani, contrario ad ogni norma della piu elemen-

tare giustizia. Or questo, anche da solo, e una macchia si profonda
che nessuna scusa giungera mai a cancellare. Era dovere della so-

cieta dirigente di allora, lo studiare il fenomeno improwiso, il suo

dilagare gigantesco ;
conveniva esaminare le origini, le dottrine, il

culto del cristianesiino, cid che non si 6 mai fatto e spesso ad occhi

aperti non si voile fare. L'errore adunque, onde tanto sangue si e

sparse, fu in gran parte voluto e questo serve a condanna, non a scusa.

Nondimeno non e da negare che gli odierni studii storici piu
accurati e profondi sull' impero romano, sulle sue istituzioni, sulla

condizione giuridica dei cristiani di fronte al paganesimo, suU'at-

taccamento superstizioso spesso invincibile del popolo al culto dello

Stato e simili, hanno diminuito non poco le asprezze, diremo cosl

tradizionali, dei giudizii pronunciati in passato.

In un prossimo quaderno, continuando il medesimo argomento,
diremo della discussione sull'incendio neroniano suscitata dal prof.

Pascal, dell'opera II primo sangue cristiano del p. Semeria e degli

scritti recenti su Giuliano 1'Apostata.



1. I.'automobile. Motori elettrici inconvenient! degli accumulator!: peso;

poca capacity; difficolta di rifornire la carica e di graduare la velocita.

2. Motori a benzina 11 tonuf-taeuf dati numeric!: consume, forra,

velocita. 3. Per la gtoria dei mezzi di locomozione. La jrrande

prara d'automobili tra Parigi e Berlino nel giugno 1901. 4. L'auto-

mobile gogtituito alle ferrovie gecondarie e diligenze. 5. L'induatria

italiana degli automobili. 6. Motori a vapore e petrolio motori

ad alcool. 7. Un nuovo accumulatore del I' Edison a ferro e nicbel.

1. Mezzo greco e mezzo latino 1' auto-wo&t'fe, o sia governato dal

chauffeur di professione o dallo sportsman in persona, che per galan-

teria ne prenda insieme il nome e Pufficio, e oggi all' ordine del

giorno, uno dei primi pensieri dell' high life, quando per diporto,

quando per un match di velocita, sempre con appassionato spirito di

reclame da parte delle fabbriche che ambiscono per i loro prodotti il

record nell'automobilismo internazionale. Questi vanta la Panhard e

Levassor di Parigi, quegli il tipo Daimler di Kannstadt, un terzo il

sistema Benz di Mannheim, o il modello Due, la vettura Cudell, la

forma Spider, e andate dicendo; gli animi HI accalorano, scorrono i

quattrini, girano le mote, scoppiano le gomme... e guai a' que' botoli

insolenti, che ancora non hanno appreso come altra cosa e abbaiare

a' cavalli vivi ed altra farsi troppo presso alle vertiginose carrozze

senza cavalli. Nel ragguaglio d'una grande corsa in automobile, a

canto della forza motrice, della velocita, della distanza percorsa,

una delle cifre deve recare quanti cani schiacciati, e spesso pur troppo

quanti cristiani, che lenti a scansarsi vengono investiti e messi di-

sotto dallo sbadato o temerario conduttore. Da ogni parte s'invocano

provvedimenti legislativi a difendere la sicurezza dei viandanti; e

tanto piu si rendono necessarii quanto che la passione per tal novjta

va crescendo ogni giorno, e con essa pare che si facciano valere

sempre meglio i vantaggi pratici pel trasporto delle persone e delle

mercanzie. Or sono quattro anni in tutta la Germania si contavano

appena tre fabbriche di automobili: al principio del 1901 v'erano

occupate circa cento manifatture.

Come di tntte 1'altre invenzioni cosi di questa pure si contendono

la priori ta uomini e nazioni. La Francia la vorrebbe pel Lenoir,

1' Austria pel Markus, 1' America per il Selden, la Germania pel

Daimler e per il Benz. E questa pare che veramente abbia ragione.

II Daimler nel 1884 avrebbe fornito egli il primo motore possibile

ad adoperare; e il Benz nel 1885 pel primo sarebbe uscito in pub-
blico con an automobile completo. Contuttocid non si pud negare che
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la novella vettura fece in Francia la sua fortuna; ivi trapiantata

quest'industria incontr6 favore, capital!, ingegno, che in breve la re-

carono ad alta periezione: di 1 se ne diffusero nelle altre nazioni i

prodotti, il gusto e la moda, agevolata non poco da quell'eleganza

che riveste qualunque oggetto passa per le mani degli artefici pari-

gini. Nominare una Panhard & quanto dire < il non plus ultra del-

1'automobilismo internazionale fino ad oggi.

II punto essenziale, 1'organo vitale dell'automobile sta nella co-

struzione del motore, il quale deve riunire tre condizioni principali :

potenza, leggerezza, e facilita di manovra. A tale effetto furono gia

messe in opera tre generi di forze motrici : la benzina, Pelettricita.

ed il vapore: ciascuna delle quali a sua volta diede vita a varii

tipi e varie fogge, secondo 1'idea de' costruttori, che mirano quando
a guadagnare in potenza, quando in celerita, quando in leggerezza, e

via dicendo. Ora tra tutti gli altri senza nessun dubbio portano la

palma i motori a benzina.

I motori elettrici infatti debbono di necessita ricorrere agli accu-

mulatori, i quali fin qui, applicati alia trazione, non fecero la miglior

prova. Lasciamo stare 1' inconveniente dell'esalazioni acide le qtiaii

nelle vetture de' tram davano tanta noia a' passeggeri, che in diverse

citta, come a Roma, furono dovuti smettere
;
ma i tipi d'accumulatori

insino ad oggi escogitati sono molto pesanti ed hanno ancora troppo

scarsa capacita, sicche abbisognano d'essere spesso riforniti alia presa

di corrente. Percid il motore elettrico al pifi potrebbe essere adattato a

carrozze di citta, non avventurarsi alia campagna, n a lunghi tragitti,

dove non abbia possibility di rinnovare la carica.

Ci6 non vuol dire pero che la riuscita sia disperata. La fabbrica

di Marienfelde (Berlino), per esempio, costruisce, secondo un brevetto

americano, un modello di carrozze a due posti grazioso assai. Rispar-

miando al possibile la grossezza di tutta 1'armatura, ruote, assi, molle,

sedili, per compenso del peso del motore, ottiene una carrozza di

700 chilogr., dei quali 250 vanno agli accumulator!, senza contare le

rimanenti parti del motore. Questo con tutto il congegno e allogato

in una cassetta da tergo, senza offendere la vista colla complicazione

degli ordigni; e da quel ripostiglio svolge la forza di un cavallo e

mezzo (appena occorre ricordare che il cavallo-vapore dei meccanici

conta a un dipresso per due cavalli vivi). La carica della macchina

basta per 60 chilometri di viaggio in piano, e pud raggiungere la ve-

locita massima di 28 chilometri all'ora.

Oltre alle carrozze private furono introdotti in diverse citta carri

e omnibus automobili elettrici, i quali presentano quanto a rapidita

notevoli vantaggi sopra i tram a cavalli; e non pochi altresi di froute

ai tram elettrici, per la facilita onde i loro movimenti, sciolti da

ogni impaccio di rotaie, si possono adattare all'intricato via vai delle
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strade molto popolose. Resta per altro il solito inconveniente degli

aci-timulatori, pel quali il costo dell'energia riesce sempre elevato

assai, giacehe oltre alia frequente rifornitura che riobieggono, una

buona parte della forza si consuma in trascinare loro steasi, enormi

masse di piombo, a spasso per la citta.

Nel oorso dell'anno 1900 scorrevaao per le strade di Parigi una

sessantina di carrozzelle pubbliche elettriche, ed altre novanta erano

bell' e pronte. La carica delle batterie bastava per 45 chilometri, cifra

discreta, contando i giri e rigiri e le distaoze di quell a metropoli. La

novita e la comodita delle vetture allettavano naiuralmente i parigini

a valersene, sicche quelle non stavano oziose mai e i denari venivano
;

ma ognuna costava intorno a 50 lire al giorno di manutenzione
;
cos!

il conto non tornava, e al fine di dicembre furono sinesse.

Un altro punto essenziale intorno al quale s'annoda un viluppo di

difficolta pei motori elettrici e il metodo di regolare la velocita. Come
s'e detto or ora, la quantita d'energia onde sono capaci gli accumula-

tori e assai scarsa, indi la necessita di ruparmiarla al possibile. Da
altro canto i costruttori vogliono evitare la complicazione che importa
una graduazione meccanica della velocita, per mezzo di mote dentate

e rocchetti di varii diametri, ed amano meglio di venirne a capo per

pure combinazioni degli elementi elettrici
;

il che sarebbe 1' ideale

della semplicita, volendo ricorrere a questa forma d'energia.

Ma inserire, per moderare la velocita, apparecchi di resistenza note-

vole e un vero spreco d'energia. Non rimane quindi che associare in

serie ovvero in batteria gli elementi degli accumulatori
;
e 1'esperieDza

ha gia provato che 1'associazione in batteria da luogo a correnti di

neutralizzazione, tutte a detrimento dell'energia totale. Oppure com-

binare differenti motori, indipendenti, in guisa che si possa collegarli

in serie quando si vuole rallentare la corsa, e accoppiarli parallelamente

quando si vuole accelerarla. Ma i gradi sono pochi. Un terzo mezzj

e variare la forza magnetica delia macchina. Di modo che, a strin-

gere tutto in breve, su questo punto e sempre molta incertezza tra i

tecnici, e diversita di pareri : sebbene sembri che prevalga pid e piii

1' idea di contentarsi d' una graduazioue meno sminuzzata nelle ve-

locita, e qualche sbalzo leggero portarlo in pace.

2. Frattanto i motori a benzina tengono il campo nella gara degli

automobili. Essi erano in uso gia anche avanti che si pensasse di

adattarli a carri o vetture, e prendevano, come prendono tuttora, il

posto dei motori a gas nella piccola industria la dove questo non si

pud avere. II principio del loro modo d'operare e lo stesso: la forza

motrice generata dall'esplosione di una mescolanza d'aria con gas,

ovvero con vapore di benzina, o di petrolic. La grande forza espansiva
dovuta a questa repentina combustione e quella che sospinge lo stan-

tnffb. Nei motori a gas del notissimo sistema Otto, il miscuglio tonante
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viene acceso da una punta metallica tenuta rovente mediante una fiam-

mella perenne : nel motore a benzina invece, oggi piu comunemente

mediante una scintilla elettrica.

Per produrre questo miscuglio d'aria e d' idrocarburi (ch& altro noii

6 il vapore di benzina) ad un recipiente chiamato carburatore, con-

tenente benzina ad un livello costante, 6 applicato un tubo d'aspi-

razione quasi una tromba che v'attira una corrente d'aria
;
e questa

passando sul livello della benzina, ch'e volatile al sommo, s'impregna
de' suoi vapori e passa nel corpo di tromba, serrando perd dietro a

se la strada con un congegno antomatico, acciocchd quando scoppia

il miscuglio la fiamma non s'appicchi al liquido del carburatore e

faccia schiantare ogni cosa. II conduttore stando seduto in carrozza

pud mediante una manovella governare una chiavetta a tre vie posta

sul passaggio del miscuglio esplodente, e regolarne cosi la composi-

zione con piu o meno aria, essendogliene significata la dose da un
indicatore che fa a un dipresso quell'ufficio che il manometro nelle

macchine a vapore.

Cosi per via di rapide esplosioni e mosso lo stantufFo, e il moto

per ruote dentate e catene & trasmesso alle grandi ruote della car-

rozza, cerchiate di gomma. Quegli scoppii sono come le pulsazioni della

macchina, che corre sbuffando per le nostre strade: tceuf tosuf la bat-

tezzo prontamente il popolo parigino appena la senti palpitare lungo
i boulevards, e tceuf- tceuf restd cola il nome popolare dell'automobile,

per cui ingegneri e sportsmen andavano a cercare in Grecia un nome

breve e significative, senza peranco averlo trovato.

Un pregio principale de' motori a benzina, che li pone intanto

sopra gli elettrici, e la relativa piccolezza del consume e quindi delle

spese. La ditta Daimler, sopra rammentata, costruisce delle vetture

a due posti, che possono fare da 6 a 22 chilometri alFora, e possono an-

dare da 10 a 12 ore senza bisogno di rifornirsi, il che vuol dire che

la provvista basta per un viaggio di 150 a 200 chilometri. Ora se gli

fc difficile incontrare nelle piccole terre e nelle citta secondarie gl' im-

pianti elettrici occorrenti a ricaricare una batteria di accumulated,

per cui non servono, com' & noto, le correnti alternate adoprate alia

pubblica illuminazione
;
d facile per contro trovare benzina a piaci-

mento, e si rendera tanto piii facile quando la frequenza degli autoino-

bili andra crescendo. In una vettura come quella tests accennata, un

litro basta per 18 o 20 chilometri e il costo non torna a due centesimi

il chilometro.

La stessa proporzione 6 per gli omnibus, carri da mercanzie, e

grandi vetture del medesimo Daimler. Carri capaci di 1500 a 5000 chi-

logrammi, mossi da una forza di 16 cavalli, portano seco il combu-

stibile per 10 ore di viaggio, e carichi fanno da 3 a 10 chilometri

all'ora. Una vettura Daimler da quindici posti consuma ogni ora 0,4
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chilogr di benzina per uiascun cavallo di forza, essendo la densita della

benzina calcolata da 0,08 a 0,70.

Quanto alia forza di quest) cavalli metallici, terribili emuli delle

belle pariglie, i pift picooli automobili del sistema Benz con motore

semplice, a un solo cilindro, dispongono della forza di 3 a 6 cavalli;

i maggiori, con macchina a due corpi di tromba, vanno fino a 14 cavalli.

Quanto a velocita, le piccole carrozze e quelle ordinarie da pas-

seggio possono correre quale 25, quale 30 e quale 35 o 40 chilometri

all'ora, se la strada 6 piana ; meno, Be 6 in salita, n6 si sgomentano

d'una inclinazione del 18
/ , quale non si riscontra in niuna strada

provinciale ben fatta, ne anco in montagna, dov'6 concessa maggiore
tolleranza. Ma le vetture automobili da corsa, quelle destinate alle

gare o match, quelle sono piu gagliarde assai e insieme piu rapide :

con 14 cavalli di forza fanno i loro 60-70 chilometri all'ora, e con

motori da 25 cavalli arrivano a 90 e 100 chilometri, ciofc quanto i

piu rapidi treni diretti
;
e rimettendo in proporzione di velocita, sor-

montano qualsivoglia salita.

3. Nella famosa gara di automobili corsa tra Parigi e Berlino il 27,

28 e 29 giugno di quest'anno, il vincitore Fournier copri (come si dice

in gergo sportivo) la distanza di 1198 chil. 400 m. in 17 ore 5 minuti.

II treno piu rapido tra le due citta, il treno di lusso, v' impiega
18 ore 50 minuti. E' da notare perd che in quelle 17 ore non erano

comprese le formate di riposo : comprendendovele, furono 24 ore 7 mi-

nuti 20 secondi.

Quella nonfu soltanto una gara di diporto, poniamo pure che molto

ci si appassionassero gli animi : ma essa 6 da considerare come una

gara dell'industria, e quivi la Francia ebbe sull'emula Germania una

vittoria incontrastata; oltre a cid essa segna, per modo di dire, un'epoca
nella storia dei mezzi di locomozione, alia quale i nostri nepoti riguar-

deranno come noi sogliamo volgere il pensiero addietro ai giorni delle

prime vetture postali e quando furono introdotte le prime ferrovie a

vapore. E giusto percid che ne resti qualche memoria anche in queste

pagine, se mai tra qualche anno, o piu in 1& ancora, occorresse di

rovistarle ad alcuno tra coloro cche questo tempo chiameranno antico>.

I concorrenti inscritti erano 171; ma soli 120 si trovarono all'or-

dine la mattiua del 27 giugno, a Champigny, nei din torn i di Parigi,
oh'era la stazione delle mosae. Fin dalla mezzanotte affluivano al

bosco di Vincennes, cola vicino, migliaia di carrozze, biciclette, auto-

mobili, tutti colla loro lanterna, tanto che pareva una festa notturna

illuminata alia veneziana.

Verificati, numerati e bollati, verso le 3'/2 della mattina partirono
i primi campioni, succedendosi di due in due minuti le partenze,
tra le acclamazioni, i voti e le scoinmesse della folia.

II viaggio s'aveva a fare in tre tappe : Parigi-Aquisgrana 455 chi-
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lorn, e 800 metri, prima tappa; Aquisgrana-Hannover 445 chilom.
,

la

seconda; e la terza Hannover-Berlino 297 chilom. 600 m. E un bel-

1'andare! S'intende poi che su tratti cosl lunghi due niinuti di ri-

tardo sono un nulla : ai bravi conduttori bastava 1' animo di riscat-

tarli vantaggiosamente. Portava il regolamento che il primo arrivato

alia meta, trascorso il riposo convenuto, ne sarebbe ripartito il primo,

e cosi gli altri, ripigliando le mosse secondo 1'ordine degli arrivi.

Primo adunque giunge ad Aquisgrana il Fournier a 12 ore 2 m.

22 8. ed era partito (non il primo) a 3 ore 34 m.
;

dodici minuti

appresso giunge Ren6 de Knyff che s'era mosso alle 3 ore 40. Indi

a sei minuti il Girardot, dopo tre minuti ancora il Voigt, ecc. Lungo
la via, per i borghi e le citta gran folia di curiosi, autorita, sindaci,

bandiere, tutti in plauso, sopratutto quando i francesi s'accorsero che

al valicare del confine la prima vettura tedesca veniva al sedicesimo

posto, e uno dei concorrenti il Rolls, inglese, montava perd una vettura

francese. Immaginarsi I'entusiasmo dell'amor proprio nazionale.

La seconda tappa da Aquisgrana ad Hannover aveva luogo tutta

intera su territorio germanico, ove le strade erano men buone
;
77 sol-

tanto furono in condizione di ripigliare il viaggio. I valenti campioni

s' avviarono come ad una marcia trionfale. Li aspettava ad Hannover

una moltitudine impaziente ;
tutto era volto a occidente, teste, can-

nocchiali, binoccoli; la citta in festa, imbandierata de'vessilli fran-

cesi e tedesohi intrecciati amichevolmente. I corridori erano attesi

per le 2 V2 dopo mezzodi sapendosi che le mosse erano state alle 5

ore 6 m. del mattino. Ma erano da poco battute le due, quando in

fondo in fondo allo stradone appare una nuvola grigia, che rapidamente

ingrossa e s'avanza come una tromba di polvere. In pochi second! la

nuvola s'arresta in mezzo alia folia e ne esce il Fournier, che smonta

eorridente dal suo to&uf-t(Kuf, salutando e ringraziando, accolto dal

suono della Marsigliese. I 445 chilometri li aveva coperti in 9 ore

7 minuti. Poco stante seguirono gli altri.

Nella terza tappa finalmente (297 chilometri 600 m.), favorite da

un tempo splendido, la mattina del 29, ma sopra strade difficili, fa

da capo vincitore il Fournier che in 6 ore 32 m. 18 s. da Hannover

giunse all'ippodromo di West-End a Berlino. Quivi fin dalle ore del

mattino aspettavano una turba immensa, tutto il fiore dell'eleganza

e delPesercito, come a una giornata di corse. II telegrafo aveva pre-

sagito 1'arrivo per le 11 */2 in circa; il pubblico gia si faceva nervoso

per 1'impazienza, quando alle 11 ore 47 m. 42 s. il Fournier tra gli

urrak formidabili dei tedeschi, le acclamazioni, la Marsigliese, rinse

1'ultima prova. Un vero uragano lo accolse quando, bianco di polvere da

capo a piedi, si presentd innanzi al giuri, e gli amici, levatolo di peso,

lo portarono in trionfo davanti alle tribune e lo menarono al lavatoio.

Secondo arrivd il Girardot alle 12 ore 14 m. 20 s. indi il Brazier alle

12 e 26, poi Rene de Knyff, e gli altri di mano in mano.
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L'abilita del conduttori franceai e la qualita delle loro maochine

ebbero la palma indubitata. Cid lion vuol dire che al Fournier la

ria in qnesta gara olimpica abbia recato oltre all'onore altri gua-

dagni : ne che il viaggio gli sia riuscito di meno costo che an biglietto

del treno lusso Parigi-Berlino. Ma tale non era 1'intento: e poi al

vincitore toccarono gli oggetti d'arte assegnati in premio dal presi-

dents delta repubblica, dal granduca del Lusaemburgo al primo che

attraversasse il suo stato, dal re del Belgio, dall'imperatore di Ger-

mania, dalle citta di Hannover, Berlino, ecc. e per giunta 1'automo-

bile, ch'egli aveva si gloriosamente guidato alia meta e che il fab-

bricante More gli offrl in dono, e valeva la bellezza di 60,000 lire.

4. Contuttocid 1'utilita pratica dell'automobile, che e quanto dire

d'un motore piccolo e di molta forza, meglio che nelle gare di velocita,

si dimostra ne' servigi pubblici ai quali non possono sopperire le fer-

rovie a vapore. In molte province d'ltalia, per esempio, la rete fer-

roviaria e Iontana ancora dal suo compimento, e sara sempre, finche

il traffico non aumenta tanto da pagare le spese enormi d'impianto
e di manutenzione, ne solo delle ferrovie a acartamento normale,

ma anco di quelle economiche o de' tram a vapore. In molti di qnesti

oasi rautomobile e chiamato a far fortuna, porgendo frattanto la so-

luzione piu pratica e piu economica.

Ovada, in provincia d'Alessandria, fa la prima citta in Italia

che stabilisse un pubblico servizio d'automobile nel suo distretto. A
Salsomaggiore, a Pontelagoscuro, a Castiglion de' Pepoli, a Spoleto, a

Foggia si fecero pure buoni esperimenti; e non ha guari, altresi in

provincia di Siena, per istituire un servizio Siena-Montalcino e un
altro Siena-Massa marittima, servizi opportunissimi in quelle regioni,

che dai palpiti del tosuf-tosuf riavrebbero vita e sicurezza.

Certo e che in questo IP altre nazioni ci sono andate innanzi; e le

campagne intorno a Spira e a Monaco, 1'altipiano bavarese, Innsbruck

in Tirolo, hanno lanciato gli automobili a guiea di linee secondarie

tra i centri minori. Piu ancora fece la Francia ove somiglianti servizi

sono moltiplicati a gran numero, con universale soddisfazione.

5. Da tanto nuovo movimento d'industria e di sollazzo, non ri-

mase perd alieno il nostro paese. Ricordiamo tutti il giro d' Italia

compito la primavera scorsa da una carovana di automobilisti, che da

Torino per Genova, Pisa, e la Maremma vennero a Roma, entrandovi

coperti di onorata polvere e festeggiati da tutti; e da Roma per Fi-

renze e Bologna si riunirono a Milano dopo 1742 chilometri di viaggio.

Macchine di varie fabbriohe italiane ed estere si cimentarono a quella

gara, e la ditta F. I. A. T. F(abbrica) I(taliana) A(utomobili) T(orino)

pote vantarsi con ragione che dei nove suoi automobili partiti a quel

viaggio nove ritornarono inculumi al patrio tetto. Cid non le valse meno
del grande successo e del primato ottenuto all'esposizione d'automobili

fatta a Milano nel inaggio-giugno 1901, dove 1'industria italiana in
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questo genere di manifatture si dimostro capace di sostenere una

fiera concorrenza colla straniera. Quelle medesime ditte che da pa-

recchi anni avevano intrapresa la fabbricazione delle biciclette era

naturale che ora si estendessero al nuovo genere di veicoli, che ha

con quello non pochi elementi comuni
;

altre nuove ne sorsero, di

guisa che tra i prodotti proprii e pel concorso di diverse delle piu

rinomate ditte francesi, svizzere, tedesche, 1' esposizione di Milano

quanto a varieta, copia e novita di tipi si lascid addietro assai quella

tenuta a Londra 1'anno precedente.

I modelli per lo piu portano motori a benzina, tanto per la vet-

tura leggera da 4 a 6 cavalli quanto per la pesante che va flno ai

15 o 20, notandosi in generate una tendenza a collocare il motore

sul dinanzi in posizione verticale riparandoli entro una cassa di la-

miera di ferro. Yetture grandi e piccole, omnibus da alberghi e di-

ligenze, carri, ecc. esposero le ditte Ricordi, Prinetti e Stucchi, Tur-

kheimer, Yolpi, Isotta e Fraschini, e parecchie altre di Milano, Mar-

chand di Piacenza ecc. Particolare attenzione s'attiravano una lancia

del Volpi per 14 persone col motore a poppa, e un altro propulsore

ad elica, esposto dal Ricordi, comodissimo per la piccola mole e perchd

in pochi minuti pud adattarsi ad un'imbarcazione, scusando pure il

timone, di cui prende le veci 1'elica stessa col suo asse articolato.

A poco a poco citta e campagne, laghi e porti di mare, tutto sara

solcato dai simpatici motorini degli automobili e autonautili. I pom-

pieri di Torino ne mettono a profitto la forza e celerita in un carro ri-

morchiatore delle pesanti trombe da incendio, fabbricato dalla F. I. A. T.,

che spande i suoi prodotti per 1'Italia ed 6 ben nota pure a Roma,
dove a comodo degli sportsmen aperse una officina di riparazione, quasi

una succursale, che risparmia il viaggio delle macchine avariate fino

aH'offlcina centrale.

6. Tornando alia Francia, per i servizi ausiliari de' tram e delle

ferrovie, hanno gran diffusione gli automobili a vapore del tipo Dion

& Bouton (Parigi) per trasporto di gravi carichi, e quelli a forma

di break aperti o di omnibus chiusi, che sostituiscono le diligenze,

ma le vincono di velocita, senza esporre perd i viaggiatori ai rischi di

uii match Parigi-Berlino. Lasciando stare i motori a vapore, che bru-

ciano carbon fossile, e che, eccellenti per piccole distanze, non s'adat-

tano alle grandi per Pingombro del combustibile; i motori che bruciano

petrolic hanno fatto in questi ultimi anni le prove migliori.

Meritamente celebrate tra questi & il tipo Serpollet, ingegnoso, leg-

gero, semplicissimo. La caldaia e un generatore tubulare ove si pro-

duce tanto vapore d'acqua quanto se ne consuma li per li, a diffe-

renza della caldaia classica, che lo produce e conserva sotto pressione.

II petrolio, combustibile leggero, che prende poco spazio e da molta

energia calorifica, viene prima fatto evaporare in un serpentine e poi

acceso in una specie di becco Bunsen, sotto il generatore del vapore
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ieo. Le fiamrae si possono regolare a volonta
;
ne si formano nella

caldaia qnei deposit! calcarei, che sono la disperazione dei mec-

oanici.

Un'invenzione ne chiama un'altra. Siccome i motori a benzina sono

messi in azione dall'esplosione degli idrocarburi mischiati con 1'aria,

era ovvia 1' idea di trarre de' gas equivaleati anche da altri liquid!.

Fu tentato 1'alcool e con ottimo successo : tanto che in alcnni tipi il

carbnratore non abbisogna di niuna modificazione, e riceve cosl bene

1'alcool come la benzina : altri debbono essere provvisti di un appa-

recchio speciale per la produzione del gas. Ma in ogni caso apparve
cosi conveniente il nuovo combustibile, che molti industriali ci si

posero attorno di buona lena
;
e fu deliberate di metteme in mostra

i prodotti in un'esposizione speciale di motori ad alcool, aperta appunto
di questi giorni a Parigi. Ne riferiremo a suo tempo. Essa promette

bene
;
ne 1'uso dell'alcool a questo nuovo servizio rechera vantaggio

soltanto alia locomozione o allo sport : giacche fu detto argutamente
a questo proposito, considerando che la Francia non sa piu che farsi

del suo vino esuberante e del suo alcool: < beviamone meno, bruciamone

piu, che ne staremo meglio tutti
,
ne guadagnera la pubblica salute

e la temperanza e con essa la moralita generale.

7. I fogli quotidiani di quando in quando, anzi troppo spesso, tra

le strepitose notizie dall'America, annunziano nuove invenzioni del-

1' Edison, nuove lampade, nuovi accumulatori, ecc. Ma, (non se Tab-

biano per male i redattori di gazzette giornaliere, condannati, pove-

retti, a riempire a furia I'immensita della carta bianca) dalle notizie

scieutifiche della stampa quoti liana e da stare in guardia; e non

s'hanno ad accettare senza quarantena. Premesse queste riserve, alcuni

periodici scientifici tedeschi e francesi dettero ragguaglio d'un nuovo

accumulatore inventato dall' Edison, togliendone i particolari ad una

conferenza del Dr. Kennelly pubblicata nel t Nature t del 4 lu-

glio 1901.

II nuovo elemento dell' Edison sarebbe dunque molto piil leggero

degli ordinarii perch6 s'e finalmente emancipato dal piombo. Ferro e

ossido di nichel sono i suoi costitutivi. La lastra negativa, di picmbo,
e sostituita dal ferro, mentre all'ossido di piombo della lastra positiva

sottentra un superossido di nichel, rappresentato probabilmente dalla

formola Ni08 . Invece deH'acido solforico diluito serve di elettrolito

una soluzione di potassa caustica al 20
/

. Questa combinazione da

una forza elettromotrice iuiziale di 1,50 volts, che scende, scaricandosi

a poco a poco la batteria, fino a 1,15 v. restando ossidato il ferro

e ridotto Possido di nichel.

II valore della nuova batteria quanto a leggerezza e indubitato;

quanto al costo, alia capacita, alia forza prodotta e altri elementi pra-

tici, aspettiamo piti esatti e piii lunghi esperimenti.
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Graecia.

LEO PP. XIII

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

Urbanitatis veteris Graecia lumen atque omnium mater artinm,

post tot rerum casus ac tantas varietates fortunae, nihil tamen con-

senuit in memoria atque admiratione hominum
;
immo potius nemo

adeo agrestis est, quin eiua magnitudine gloriaque cogitanda moveatur.

Nobis profecto graii generis insidet in animo non memoria solum cum
admiratione coniuncta, sed plane caritas, eaque vetus. Mirari ab ado-

lescentia assuevimus ionias atticasque litteras, maximeque illam veri

investigandi scientiam, in qua valuerunt principes philosophorum ve-

strorum usque adeo, ut mens humana longius progredi solo naturae

lumine nequaquam potuisse videatur. Ista quanti sit apud Nos sa-

pientia graecorum, satis declarat cura diligens et multiplex, quam
in restituenda celebrandaque Doctoris ungelici philosophia ex hoc

Pontificatus fastigio posuimus. Nam si de gloria sapientum virorum

magnam pattern, nee sane iniuria, capiunt ii, quorum secuti disci-

plinam magisteriumque sint in adipiscenda sapientia, certe honorem

Aristoteli vestro iudicabimur habuisse hoc ipso, quod honore affecimus

beatum Thomam Aquinatem, e discipulis magnisque sectatoribus Ari-

stotelis facile praestantissimum. Quod si de re Christiana loquimur,

numquam non probata Nobis graeca disciplina sacrorum : in ceremo-

niis ritibusque religiosis, quos a maioribus acceptos caste curat Graecia

custodiendos. Nos quidem emgiem moris antiqui et iunctam varietati

maiestatem vereri semper consuevimus. Cumqne ritus istos et aequum
sit et expediat, uti sunt, ita manere integros, idcirco urbanum Col-

legium alumnorum ritu graeco, a magno Athanasio nuncupatum, ad

institutum revocavimus formamque pristinam. Similique ratione, quot-

quot Graeca Ecclesia Patres Doctoresque tulit, tulit autem Dei be-

neficio complures et magnos, eorum in Nobis omnium reverentiam

debitam cum aetate adolevisse putatote. Quid est quod Cyrillum et

Methodium in maiore lumine atque in amplioris honoris gradu col-

locari, vix prope inito Pontificatu, placuit? Voluimus, pietate ducti,

virtutes utriusque eorum recteque facta ab oriente ad occidentem

notiora fieri, ut qui de catholico nomine universe meruissent, ab uni-

versitate catholioorum auajustius colerentur, E decessonbus autem

Nostris ne putetis parum Nos eorum memoria delectari, quibus ortum

et genus Graecia dederit. Imo vero mire amcimur erga illos, nee raro



UK SAONAftlO UKICOKUM CATIHH.HOKUM

scum revolvimua quam sapientes christianam rempublicam per

adverea atque aspera, ut temporibus illis, gradientem iuverint, auxe-

rint: quam fortiter magna pars, ut Anacletus, ut Telesphorus, ut Hy-

ginus, post glorioso3 labores defunct! martyrio. Quamquam, ut vera

iateamur, vix unquam ooatingit graecos origine Pontiff ces recordari,

quin moerens et cupiens anquirat animus magnum quiddam sequioris

aevi calamitate deperditum; priscam illam dicimus intactama dissidio

coniunctionem, qua continebantur salutariter graeci latinique inter

se turn, cum, quae pars terrarum Socratem et Platonem genuisset,

ab ea ipsa saepo aroesserentur qui Pontiftces maximi Herent. Man-

sisset plurimorum magnorumque communio bonorum, si concordia

mansisset.

Uteumque sit, nullo modo despondere animuin veteris recordatione

memoriae, sed potius excitari necesse est ad salutarem vigilantiam,

ad fructuosos labores. Vos quidem pergite, venerabiles fratres, epi-

scopale munus fungi sollerter, ut facitis: date operam ut quotquot

sacrae potestati vestrae parent, sentiant quotidie magis quid ab ipsis

postulet catholica professio, vestroque discant exemplo debitam patriae

caritatem cum fidei sanctae auiore studioque coniungere. Ad Ncs quod

attinet, rem apud vos catholicam tueri, conservare, munire, firmiter,

quantum opera et contentione possumus, studebimus. Hoc animo con-

silioque, quia probe intelligimus plurimum praesidii ad mores, ad di-

sciplinam civilem, ad ipsum catholici nominis decus in institutione

animorum esse ingeniique artibus positum, conferre aliquid conati iam

sumus in eruditionem adolescentis aetatis, condito Athenis aliquot

ante annos Lyceo, in quo iuventuti catholicae copia esset dare operam

litteris, in primisque linguam percipere, quae Homero Demosthenique

pertractata tantum habuit ab utroque luminis. Modo communes lit-

terae vestrae, die ix Septembris datae, aliud quippiam suadent non

absimili genere ibidem induce re, quo adolescentium clericorum eru-

ditioni consulatur. Nostram habetis consentientem sententiam: nimi-

rum perutile perque opportunum iudicamus, domicilium istud litte-

rarum Atheniense, quod diximus, sacrorum quoque alumnis patere,

qui scilicet tradant ibi se politiori humanitati colendos, nee theolo-

giam, neu philosophiam prius attingant, quam sermonem patrium

patriasque litteras in ipsa civitate principe penitus arripuerint. Qua
ope et tuebunfur profecto melius dignitatem ordinis sui, et in mu-
neribus sacris multo versabuntur utilius. Quamobrem consilium li-

bentes cepimus, in ipsis Lycei supra dicti aedib^.8, uti vobis videtur,

Seminarium constituere adolescentibus clericis ritu latino, genere

graeco, nee exceptis ceteris graeco sermone orientalibus. Totius ra-

tionein operis temperationemque instituti, Nostrum erit, dandis in earn

rem litteris, alias describere.
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Ceterum, respicientes paulisper animo, in Pontificibus superioribus

eamdem, quam in Nobis, voluntatem reperietis fuisse, nee eos officium

ullum, quod genti vestrae profuturum videretur in eorumque potestate

esset, praetermisisse. Sic Pium Y historia testatur ex eo foedere prin-

cipum christianorum, quod ad Echinadas insulas tarn magnifice trium-

phavit, hunc fructum capere voluisse. ut non modo Italiam tueretur,

sed etiam ut Graeciam universam liberaret. Usque adeo de re publica

deque salute graecorum Pontifex sanctiesimus laborabat. Quod si spes

hominem et conata sua fefellerunt, at certe magnum illud consilium

fuit et plenum caritatis, nee stetit per eum quominus eveniret. Multo

autem recentiore memoria, cum dominatum externum depellere et

suum vindicare ius patres vestri contenderent, quot ea tempestate
vertere solum coactis perfugium tutum romanae civitates praebuere!

Nee ii poterant accipi a Pio VII liberalius, quippe qui et patere finea

principatus sui extorribus iussit, et studuit praeterea omni, qua posset,

ope et ratione succurrere.

Ista quidem non aliam ob caussam commemorantur hoc loco, nisi

quo ex hac ipsa consuetudine benevolentiae germana indoles romani

pontificatus consiliaque vera cernantur. Praeiudicatae opiniones, quas
olim flebilium casuum vis quaedam inseverit, quidni, auxiliante Deo,

sensim cedant veritati? Res aequo animo iudicioque integro aestiman-

tibus facile appareat, nihil esse gentibus orientalibus redintegrandi
cum romana Ecclesia concordia metuendum: nihil omnino de dignitate,

de nomine, de omnibus ornamentis suis decessurum Graeciae: quin
etiam non parum. et praesidii accesaurum et gloriae. Ad florentem

rei publicae statum quid aetati Constantinianae defuit? quid tempora
Athanasii aut Chrysostomi desideravere ? quibus temporibus sancta

apud omnes romani Pontificis potestas erat, eidemque ut beati Petri

successor! legitimo et, quod consequitur, rectori christianae reipublicae

gubernatorique summo oriens perinde atque occidens parebat, idem

utrimque sentientibus ac profitentibus animis.

Nos interim, quod et possumus et debemus, commendare gen tern

vestram universam perseverabimus communi omnium liberatori lesu

Christo, haud frustra, uti confidimus, advocata Virgine Deipara, quam
et honorare graeci cultu praecipuo, et usqwquaque, sanctam appellate

venusto nomine verissimaque sententia consuevere.

Divinorum munerum auspicem et benevolentiae Nostrae testem

vobis, venerabiles fratres, Clero populoque vestro apostolicam bene-

dictionem peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die xx Novembris An.

MDCCCCI, Pontificatus Nostri vicesimo quarto.

LEO PP. XIII
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Roma, 30 nowmbre - 16 dicembre 1901.

I.

COSE ROMANS

I. Leone XIII padrino del neonato primoprenito del princ'pe Carlo dl Borbone

e del la principessa delle Asturie. 2. II Patronato operaio di Torino

incorag-giato e benedetto dal Santo Padre. 3. Scoperta delle gallerie

del BOttoauolo al Foro Romano. 4. Solenne chiusura del mese del

defunti al Campo Verano. 5. II 2 dicembre nella cbiega nazionale teu-

tonica di 8. Maria dell'Anima. 6. Premiazione nelle Scuole Pon-

tificie auburbane. 7. Operoaita del Circolo di S. Pietro . 8. La

nuova chiesa del Rosario al quartiere trionfale.

1. II Santo Padre ha acconsentito ben volentieri ad esser padrino

del neonato primogenito del principe Carlo di Borbone e della prin-

cipeBsa delle Asturie. II Papa fu rappresentato da Mons. Rinaldini

Nunzio apostolico. La Regina Reggente ne fa la madrina. II hattesimo

venne con grande solennita amministrato nella cappella del palazzo

reale di Madrid. Al neonato furono imposti i nomi di Alfonso Leone :

il primo ricorda i due avi
;

il re Alfonso XII padre della principessa

delle Asturie, morto nel 1885, e 8. A. R. don Alfonso di Borbone,
conte di Caserta. II secondo nome ricorda quello dell'augusto Padrino.

2. II direttore dell'/tofta Reale, aw. comm. Stefano Scala, per ve-

nire in soccorao al numero crescente dei disoccupati che vanno cercando

impiego e lavoro, ha fondato in Torino il Patronato Operaio, con op-

portune diramazioni nei varii centri della citta ed in seguito nelle

provincie. Quest'opera santa di vera carita cristiana ha avuto un numero
infinite di adesioni e di elogi : crediamo, perd, che fra tutti sia giunla

pid gradita all'egregio e zelante direttore la segnente lettera di Sua

Eminenza Revma il signor Cardinale Rampolla :

Illiho Signore,

Dal suo foglio del 19 corr. mese il Santo Padre ha appreso con

piacere che il Patronato Operaio, istituito in Torino a difesa degli

Operai, e specialmente dei disoccupati, ha incontrato il favore dell'Enio

Cardinale Arcivescovo ed 6 stato confortato dalla benedizione di Lui.
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Questo argomento non poteva non confermare presso Sua Santita

1'opinione dello zelo di V. S. che si e adoperato a promuoverlo, e

della utilita di quelle benefiche istituzioni che si ispirano fedelmente

ai sani principii inculcati dal Vicario di Cristo.

E pertanto con piacere che il Santo Padre benedice il nuovo Pa-

tronato Torinese, ed augurandogli ogui migliore incremento, confida

che esso sara per tornare utile non meno agli interessi temporali degli

operai che a quelli spirituali.

Colgo con piacere 1'opportunita per raffermarmi con sensi di par-

ticolare stima.

Di Y. S. Illma

Roma, 29 novembre 1901.
Affmo per sertnrla

M. CARD. RAMPOLLA.

3. Al Foro Romano, continuando gli scavi, si vengono scoprendo

le gallerie del sottosuolo. Queste gallerie, perfettamente intatte, vanna

dai Rostri imperial! >
, passando sotto la gradinata della c Colonna

di Foca >
,
fin verso il basamento della supposta statua di Costantino,

per la lunghezza di tutta la platea del Foro Romano. Esse hanno al-

1'incirca 100 metri di lunghezza, 2.40 di altezza, 1.20 di larghezza.

Sono costruite a forma di Stella e si compongono di due gallerie lon-

gitudinali e di due traversal!
, ognuna delle quali ha due camere della

larghezza di tre metri.

L'architetto Boni, direttore degli scavi, ritiene che queste gallerie

si potrebbero chiamare c armamentarium
, piccolo arsenale per il

macchinario che serviva per i < ludi > di Cesare che si facevano con

scenarii e statue. In ognuna delle due camere di mezzo piu larghe

dovevano funzionare degli argani, otto fra tutti, per alzare e abbassare,

a seconda del bisogno, il materiale necessario alle rappresentazioni di

questi tludi*. Infatti, le volticelle degli archetti coevi ai rostri di

Policano, sono ancor logori dall'antico attrito delle corde, e gli angoli

degli incroci delle gallerie sono smussati, arrotondati quasi, per 1'attrito

di piccoli carri da trasporto. Questa completa rete di gallerie solterranee

sara, certamente, motivo di studio ai cultori di archeologia.

4. Domenica, 1 dicembre, ebbe luogo al Campo Yerano la solenne

chiusura del mese dei defunti, promossa dalla Federation* Piana, coa-

diuvata dai benemeriti Comitati Parrocchiali. La pietosa e commovento

cerimonia, accolta con grande favore dalla cittadinanza romana, richiamd

gran folia di gente devota. Alle 2 e mezzo pom. si recito il SSmo Rosario

in suffragio dei defunti nella Basilica di S. Lorenzo e quindi si usci

processionalmente per recarsi al Campo Santo, ove si svolse la solenne

funzione. II corteo era composto di oltre 200 rappresentanti delle So-

cieta cattoliche romane e dei Comitati parrocchiali, e di alcune tra
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le primarie Confraternite della citta. L'Eiho signer Card. Cavagnis, pre-

oeduto da alcuni I scovi e flancheggiato dai president! delle va-

rie associazioni e dai militi della pubblica assistenza di S. Pascasia,

portava il SS no; col quale, sopra un altare appositamente eretto in fondo

al quadriportico, fu impartita la benedizione alia folia dei fedeli. Al ri-

torno in Chiesa, dopo 1'Inno Ambrosiano, fu da valenti professori can-

tato il Ttintum Ergo, e quindi una novella benedizione col Venerabile

chiuse questa pia cerimouia.

5. Lunedl 2 Dicembre, pel 53 anniversario deH'avvenimento al

trono di Sua Maesta Apostolica Francesco Giuseppe, Imperatore d'Au-

stria e Re di Ungheria, si celebrd la cousueta funzione religiosa nella

venerabile chiesa nazionale teutonica di S. Maria dell'Aniina. La

messa, cantata da Mons. Nagl, Rettore della chiesa nazionale tedesca,

assistito dai RR. Cappellani e dagli Alunni del Collegio Germanico-

Ungarico, fu accompagnata da scelta oausica della Scuola Gregoriana

diretta dai maestro Rev. Miiller. Dopo la messa fu cantato il solenne

Te Deum. Yenne eseguita a perfezioue la Messa IV di Carlo Greith

scritta su motivi del Canto fermo Sangallese ed il Te Deum di Alfieri

Romano.

Assistevano alia solenne cerimonia, in posti distinti, il primo Con-

sigliere deU'Ambasciatore Austro Ungarico presso la Santa Sede, con

gli addetti all'Ambasciata, in assenza dell'Ambasoiatore, come pure
1'Ambasciatore d'Austria-Ungheria presso 1' Italia, i Monsignori DeNe-

ckere, Sogaio, De Montel, De Croy, Zappledad, De Waal, Rettore di

S. Maria in Campo Santo Teutonico coi cappellani ed altri prelati,

il Duca di San Martino di Montalbo, il Barone Meyer Comandante

la Guardia Svizzera Pontificia ed altri distinti personaggi ecclesiastic!

e laici. Yi erano inoltre gli addetti all'bmministrazione degli stabiii-

menti tedeschi e le rappresentanze dei Collegi Germanico- Ungarico,

Polacco, Boemo e Ruteno, e la colonia tedesca in gran numero ed i

Generali e Capi degli Ordini Religiosi ed aliri Istituti.

Assisteva in coretto I'Emo Sig. Cardinale Aloisi-Masella, Protet-

tore dell' Istituto Teutonico.

6. Nella chiesa succursale della parrocchia di S. Agnese in via

Nomentana, il 30 novembre vi fu la distribuzione dei premii agli

alunni e alle alunne frequentanti quelle scuole Pontificie suburbane

maschili dirette dai maestro Augusto Cappelli, e femminili dirette

dalle Suore del Preziosissimo Sangue. Graziose poesie vennero dette

e scelta musica fu eseguita dagli alunni e dalle alunne. Monsignor

Ceppetelii, Arciveacovo di Mira, Yicegerente, cui facevano corona di-

stinti personaggi ecclesiastici e laici e le signore della Societa di

3. Ignazio, impegnate apecialmente nella provvista di medaglie, di

abiti ecc., si congratuld vivamente con esse, col Rev. Parroco D. Pio

Serie XVIII, vol. IV, fa*c. 1236. 47 14 dicembre 1901.
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Arcangeli, del Canonici Regolari Lateranensi, con le benemerite Sucre,

col direttore e coi maestri, che con tanto impegno concorrono al pro-

gressivo sviluppo delle suddette scuole.

7. II Circolo di San Pietro esercita sempre piu efflcacemente la sua

azione. Infatti alia protesta che il Presidente del Circolo e Pintero

Consiglio inviarono il 10 scorso ottobre al ministro di Grazia e Giu-

stizia e al Procuratore del Re contro 1'aumento della pornografia in

Roma e specialmente contro 1'esposizione e vendita pubblica di carto-

line e vignette oscene, si deve la recente circolare che il Ministro del-

1'Interno ha diramato ai Prefetti, richiamando la loro attenzione sul-

1'invadente pornografla per mezzo delle cartoline postali. Le varie opere

poi istituite dal Circolo e alle quali attendono con abnegazione lode-

volissima i numerosi soci sono : Le Cucine economiche La Quarda-

roba dei Poveri / Dormitori economici // Segretariato del Popolo
Catechismo e prime Comunioni Buona stampa Assistenza religiosa,

morale e civile nell'Agro Romano Eaccolta dell' Obolo di San Pietro e

Direzione dei Pellegrinaggi. Nelle Cucine economiche che sono in nu-

mero di sei e alle quali accorrono numerosissimi i poveri e gli operai,

vengono distribuite oltre 250,000 porzioni di minestra alPanno. / Dor-

mitori economici, ai quali i poveri accorrono volenterosi sapendo di

trovarvi un letto e un asilo decente, e persone gentili che li accol-

gono quali fratelli, danno tutte le sere ricetto a ben 250 persone ;
e tut-

tavia il numero dei letti bisognerebbe che venisse almeno duplicate,

per non rimandare quasi in ogni sera insoddisfatti i numerosi richie-

denti. // Segretariato del Popolo svolge con moltissimo frutto il suo

zelo, poiche i poveri che a tale istituzione fanno ricorso, trovano

efflcace appoggio nella commissione di avvocati sempre pronti ad ac-

cogliere le loro richieste. La commissione della Buona Stampa lavora

in modo straordinario. Basti dire che della pubblicazione settimanale

dei foglietti che portano il commento del Yangelo di ciascuna Dome-

nica, e che sono distribuiti per le Parrocchie ne vengono, in ogni

settimana, stampati o.Ure 35,000 copie. E come in queste cosi in tutte

le altre opere di carita soprannominate, 1'azione del Circolo di S. Pietro

e attivissima e feconda.

8. La vigilia della festa dell' Immacolata 1'Euio signer Cardinale

Pierotti ha benedetto la nuova Chiesa dedicata alia Vergine del Rosa-

rio in via Ottaviano, ed eretta per provvedere al bene spirituale della

numerosa popolazione domiciliata fuori di Porta Angelica nel perimetro
della Parrocchia di Monte Mario. La Chiesa, aperta nel pomeriggio
al pubblico culto, e stata affollata di devoti che hanno assistito alle

sacre funzioni. Essa fu costruita in uno dei fabbricati rimasti in so-

speso, e su disegno dell' ingegnere Carlo Del Pelo Pardi. E di stile

greco romano, e spaziosa e di buonissima costruzione. Oltre Paltare
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maggiore, ne ha quattro lateral), <lli ultari in marrao, opera del si-

gnor Giovanni Lugari scalpellino, sono riusciti, specie 1'altare mag-

giore, di splendido effetto e di assai buon gusto artistico. Un bel

quadro del prof. Tito Troya ammirasi all'altare maggiore ;
in esso 6

riprodotta la Madonna del Rosario del Sassoferrato, alia quale venne

aggiunta, nella parte superiore, una nuova schiera di Angeli, raffi-

guranti i 15 Misteri del Rosario, di cui i tre nel mezzo recano i sim-

boli del gaudio, del dolore, e del la gloria. La vOlta e opera pregiata

di pittura del prof. Alessandro Signa. Compiono le decorazioni della

Chieea le Stazioni della Via Orucis in rilievo, gli zoccoli dei pilastri in

marmo e il pavimento anche esso in marrao. Sulla facciata leggesi la

iscrizione dedicatoria: Deo in fionorem B. M. V. a Rosario.

n.

COSE ITALIANS

1. L'Eapoaizione flnanziaria alia Camera dei deputati. 2. Un ex voto del

duca degli Abruzzi e dei suoi compagni nel viaggio polare. 3. Scis-

Bure nel partito socialists. 4. Cura della pellagra nella provincia di

Vicenza. 5. L'inchiesta al Comune di Catania. 6. Le vittime ita-

liane ne) diaaitro ferroviario di Seneca negli Stati Uniti. 7. II Con-

gresso nazionale fra i lavoratori della terra in Bologna. 8. Proposta

di legge dell'on. Berenini sul divorzio. 9. Solenni funeral! per Mon-

Bignor Reggio arcivescovo di Geneva.

1. Lo state finanziario, come ce lo ha rappresentato il ministro

del tesoro, 6 buono. II bilancio dell'anno scorso, invero, si sarebbe

dovuto chiudere, dice lui, con un deficit di sette milioni. Si e chiuso,

invece, con un avanzo di circa 40 milioni. Come conseguenza della

esposizione finanziaria, i ministri delle Finanze e del Tesoro, d'ac-

oordo col ministro dell'Interno, hanno presentato un disegno di legge

suddiviso in tre parti. La prima riguarda 1'abolizione graduate del

dazio comunale sulle farine ed altre derrate; la seconda la ri forma

della legge attuale sulla fabbricazione delle polveri piriche ;
e la terza

il rimaneggiamento nelle tasse sugli affari. Su quest'ultima parte il

Popolo Romano oeserva : < Come 6 awenuto sempre in tutti quest!

ritocchi delle tasse sugli affari, il nuovo rimaneggio non si limita a

compensare lo sgravio ai piccoli coll'aggravio dei grossi contribuenti.

Esso si risolve con un aumento fiscale a vantaggio dell'Erario onde

rendere meno sensibile la ferita che recano al bilancio i provvedi-

menti sui consumi popolari. Tali essendo 1'indole e la natnra di queata

riforma, noi conveniamo di buon grado in tutte le disposizioni, che

mirano ad alleviare la massa dei minori contribuenti, aggravando gli
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agiati, ma quando coi nuovi aggravii si e riusciti a compensare gli

sgravii, pare a noi che in omaggio alia promessa c non piii tasse >

ripetuta in tutti i discorsi della Corona e nei programmi del Governo

dal 1894 in poi, sia il caso d' invocare 1'epigrafe delle colonne d'Er-

cole. > Ma, soggiungiamo noi, con tutta 1'epigrafe delle colonne di

Ercole, quelle delle finanze rimarranno sempre mobili, non ostante

le promesse d' immobility fatte in qualsivoglia esposizione finanziaria

in discorsi e programmi.
2. Destinato alPeremo del Berrier, romito santuario, nella foresta

di Val Veny nei confini di Courmayeur, il parroco del luogo rice-

vette dal Duca degli Abruzzi un ex-voto consistente in una navicella

munita di tutti gli accessorii per la navigazione, vele, remi, cordami,

timone, ecc., contenuta in una slitta; squisitissimo gioiello d'orefi-

ceria finamente lavorato nell'argento. Una corona d'alloro abbraccia

la cesellatura ed 6 sormontata dallo stemma sabaudo con una stella

e una corona. Una catenella dello stesso metallo conseute di ap^en-
dere al muro il prezioso ex voto, che in una targhetta collocata sotto

la slitta reca la dedica : < Umberto Cagni Giuseppe Petigax
Alessio Fenoillet Simone Canepa di ritorno dall'estremo parallelo

settentrionale sinora raggiunto, a Notre Dame de Guerisen, invocata

quale protettrice nella perigliosa spedizione, MCMI. >

3. Divisioni profonde si vanno sempre piu manifestando nei par-

tito socialista. Una volta distrutto il principio di autorita, e negata

1'esistenza di Dio, la spiritualita dell'anima umana e la vita futura,

sottentrano le sole passioni capricciose ed ingorde nei dominio della

volonta e delle azioni umane, tanto private quanto pubbliche. Per la

qual cosa il voler fondare la concordia e pace universale sulle pas-

sioni umane, siccome pretende il socialismo, equivale a ripromettersi

un effetto diametralmente opposto alia natura della causa. Ci piace

dr riferire un tratto di cid che scrive la liberale Ga%%etta dell'Emilia

a proposito della recente e strepitosa scissura avvenuta tra i socialisti

milanesi.

c I socialisti, pel bene dell'umanita, tendono a demolirsi da sd

stessi. La guerra che tutti i conservator! ed i liberali di tutte le sfu-

mature messi insieme potrebbero fare ai socialisti, non potrebbe pro-
durre nei suoi effetti quei risultati disastrosi, ai quali giungono i

socialisti stessi in questo periodo di guerra civile dichiarata ad oltranza.

La scissione, largamente manifestatasi nei seno del partito, non 6

gi'an tempo faceva prevedere questa rovina finale, sebbene non si spe-
rasjse che il gran cataclisma dovesse avvenire coai presto. Si sperd
in un 'momeuto che 1'intervento del partito centrale di Roma potesse

medicare le ferite dei belligeranti, e spingerli ancora una volta in

un fraterno amplesso; ma il tentativo non solo riuscito infmttuoso,
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ma fatale
;
e mentre i compagni simulavano per gli occhi del mondo

una conciliazionc, si mordevano a sangue le orecchie dandosi appun-

tamentu per una nuova sfida > .

4. La terrihile malattia della pellagra continna a fare strage spe-

cialmente in alcune province del veneto. Secondo nna statistica re-

centissima, i malati di pellagra nella sola provincia di Vicenza, che

e la piu colpita, sono circa 3000. S' d decisa la istituzione di nn

grande pellagrosario provinciale. Per opera della benemerita com-

missione, quest'anno nelle campagne piu infette hanno funzionato

ventitre locande sanitarie, nelle quali eono stati cnrati 700 malati.

La somraa di 60.000 lire annue stabilita dal Governo per com-

battere la pellagra in tutte le province d veramente meschina.

5. La Gaixetta Uffidale ha pubblicato la relazione dell
'

ispettore

generale del ministero dell' Interno, Pio Ferrari, sui disordini ammi-

nistrativi del Municipio di Catania. La relazione occupa trenta oo-

lonne della Gazzetta, in carattere minutissimo. Non fa che ripetere

verificare tutte le prevaricazioni ed i favoritism! gia denunciati,

e dei quali si occuparono un mese fa i giornali, a proposito di una

lettera del deputato De Felice al Secolo. II cav. Ferrari conclude di-

cendo che il rimedio, in quello stato di cose, sarebbe una amministra-

zione straordinaria di lunga durata e coii larghi poteri. Non pare

possibile riconvocare il Consiglio, anche per ragioni d'ordine pubblico,

perchfc si rinnoverebbero le scene tumultuose che caratterizzarono le

ultimo sodute. La relazione al ministero dell* interno invoca un prov-

vedimento immediate, perche gli attuali amministratori, meno poebi,

qual piil qual meno hanno tendenza a confondere i pubblici coi pri-

vati interessi, e considerare 1'azienda municipale come fonte di m-
dividuali vantaggi e guadagni ;

ond' 6 che vengono poi fatti segno ad

imputazioni, le quali non dovrebbero mai colpire cittadini onorati dci

pubblici ufficii. In conseguenza di qnesta relazione e stato firmato il

decreto che scioglie 1'amministrazione municipale di Catania. In conclu-

sione, siamo alia seconda ripetizione del caso di Napoli, e se si con-

tinuassero le inchieste, chi sa quanti comuni dell'alta e bassa Italia

si troverebbero nelle stesse condizioni !

6. Sullo spaventoso disastro ferroviario di Seneca (Michigan, nella

regione dei Grandi Laghi Stati Uniti d'America) si hanno i se-

guenti particolari. II treno diretto all'ovest, e che rimaee letteral-

mente stritolato nello scontro col direttissimo, si componeva della mac-

china e di nove carrozze. Di queste le prime due contenevano set-

tantacin^ue immigranti italiani che si recavano a Trinidad (Colorado).
La Direzione della ferrovia pretende che ci siano venti morti e trenta

feriti, mentre si crede che soltanto gli Italiani morti nello scontro

ascendano a cinquanta. Molti cadaveri, carbonizzati nell
1 incendio svi-
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luppatosi subito dopo lo scontro, si riducevano in polvere al solo toc-

carli. Al momento del terribile disastro soffiava un vento fortissimo,

rendendo impossibili i soccorsi. 1 superstiti e i pochi che assistettero

ad una certa distanza alia catastrofe spaventosa, narrano scene pie-

tosissime. I poveri immigranti, sepolti tra i rottami, si strappavano i

vestiti in fiarame. Una donna italiana rimasta incolume impazzi dal

dolore, vedendo il proprio bambino col cranio schiacciato. L'italiano

Pietro Boaggio riusci a salvarsi, tagliandosi con un rozzo coltello un
braccio rimasto serrato tra rottami. I resti di tutti i cadaveri, bru-

ciati in seguito allo scontro ferroviario presso Seneca, furono collocati

BU quattro bare, e tumulati fra la profonda coinmozione degli astanti.

II Padre Becherini, missionario, parroco della chiesa italiana di San

Francesco, a Detroit, si reed sul luogo del disastro. Un giovane chia-

mato Folorno, proveniente da Sondrio, e che si trovava moribondo in

una fattoria, informd il Padre Becherini che gli emigranti proveni-

vano dall' Italia settentrionale, si erano imbarcati sul piroscafo La,

Champagne ed avevano biglietti per San Francisco di California.

7. I giornali socialisti lo hanno chiamato Congresso nazionale

fra i lavoratori della terra
,
ma in realta quello tenutosi in Bologna

nella Sala dei Notai & stata una riunione di rappresentanti del so-

cialismo delle campagne, che dovranno fornire 1'esercito pift numercso

per la futura rivoluzione sociale. Ed 6 percid che noi lo chiameremo

coll'Avvenire di Bologna, // congresso naxionale dei socialisti campa-

gnuoli. La vasta sala era gremita di congressisti venuti da ogni parte

d' Italia; fra essi notavransi anche parecchie donne. Fra applausi fra-

gorosi venne nominate a presidente del Congresso 1'on. Andrea Costa,

il quale dichiard che non avrebbe fatto il discorso inaugurate, per

guadagnare tempo alia trattazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno. Raccomandd ai congressisti la calma e la temperanza, per non

dare motivo alle critiche degli avversarii. L'Astolfi, prima d'iniziare

i lavori, cred& opportune di presentare un ordine del giorno contro i

soprusi che impediscono la libera propaganda e la libera associazione.

II deputato Pozzato ricorda i morti eroi delle battaglie del lavoro. 11

Costa manda un saluto a Badaloni, che chiama strenuo sostenitore

degli operai. Hanno quindi la parola i rappresentanti delle leghe, per

riferire sulPorganizzazione e sui resultati delle leghe stesse. L'into-

nazione di quasi tutti i discorsi fu di fiera guerra al clero ed ai cat-

tolici. L'on. Comandini ed altri repubblicani, alia presentazione di

un ordine del giorno contenente una pretta dichiarazione di socia-

lismo, dichiarano di non poterlo votare ed esprimono la speranza che

il congresso non determini affermazioni di feie politica che divida gli

animi. Ma la maggioranza dei presenti con grida e protests fa capire

quali siano i suoi umori. L'onor. Ferri si alza e dominando il chiasso
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grida: II congresso fu conrocato da organizzatori di contadini
; |iii

convennero contadini i quali nella grandissima parte si dichiararono

socialist! . I repubblicani giustamente ne sono dolenti, ma io ne sono

invece oontentissimo... t Un subisso di applausi saluta queste parole,

si urla: Viva il sodaUsmo... e 1'ordine del giorno raccoglie quasi tutti

i voti dell'Assembles.

L'Avoenire di Bologna, dal quale abbiamo attinto i particolari della

prima riunione del congresso nazionale dei socialist! campagnuoli, ri-

flette molto opportunamente che questo fatto dovrebbe aprire gli occhi

ad una parte della borghesia, e renderla avvertita che col suo anti-

olericalismo serve efficacemente 1'opera dei socialisti.

8. II 6 dioembre si svolae alia Camera dei Deputati la proposta

di legge dell'on. Berenini sul divorzio. II deputato socialists non si

perit6 di asserire che nessuno attenta col divorzio all'integrita della

famiglia i e che con questo istituto si intende di rinsaldarne le

basi. Dopo 1'opposizione fatta al disegno di legge dall'on. Bianchi,

il ministro Cocco-Ortu si dichiard favorevole alia presa in considera-

zione
;

la quale fu votata a grande maggioranza. La Voce della Veritb,

in un suo articolo di confutazione, esordisce col dire che durante la

tornata Paula di Montecitorio risuond di parole e di frasi, le quali

attestarono quanta sia misero il concetto che i promotori della legge

del divorzio hanno delle competenze che appartengono allo Stato di

fronte alia Chiesa in un paese-cattolico. Se ne dissero, percid, di ogni

specie, le quali fanno a calci con le nozioni pid rudimentali di diritto

pubblico, senza tenere conto dei soliti sofismi oontro la indissolubilita

del matrimonio. Avendo noi gia confutato il disegno del Berenini

quando ne fu data alia Camera il primo avviso, rimandiamo i lettori

a quel nostro Studio giuridico, pubblicato nei quaderni 1219-1221 !
.

I eiornali cattolici e le associazioni cattoliche hanno gia data principio

ad energiche proteste contro il nuovo attentato del liberalismo socia-

lista-massonico, che col disegno di legge sul divorzio, intende, non

gia rinsaldare le basi della famiglia, come disse il Berenini, ma de-

molirle e mettere 1'edifizio in un pericolo permanente di rovina.

9. La mattina del 27 novembre ebbero luogo in Genova i solenni

funerali deH'Arcivescovo Monsignor Reggio. Apriva il corteo unplo-
tone di guardie municipali. Seguivano gli Istituti religiosi maschili

e femminili, i parroci della citta e della diocesi, le collegiate, i Ve-

scovi di Asti, di Acqni, di Chiarari, di Ventimiglia, di Tortona, di

Savona e di Alessandria. Veniva il feretro che era deposto sopra un

carro di seconda classe a quattro cavalli e fiancheggiato dai pompieri

1

Questo ttudio 6 stato pubblicato a parte in elegante opuscolo in 8 di

pp. 98 e si vende presso la nostra Amtninistrazione.
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in alta tetmta. Seguivano i parenti dell'estinto, il Prefetto, rappre-

sentante di S. M. il Re; il maggiore von Chelius, rappresentante-

I'lmperatore Guglielmo; il generate Pelloux; 1'on. senatore Doria >

rappresentante il Duca di Geneva; gli on. deputati Imperiali e Me-

rello; il Sindaco; la Giunta; il Consiglio comunale; le autorita; nu-

merosi ufflciali; moltissimi Istituti ed associazioni della citta e della

provincia, ed una folia immensa e riverente. Qiunto il corteo alia

Cattedrale, i valletti municipali trasportarono il feretro sul tumulo

nell' interne della Chiesa. Mons. Daffra, Vescovo di Ventimiglia, ce-

lebrd la Messa, e Mons. Vescovo Scatti pronuncid una commoveute

orazione fanebre, ricordando le virtfr ed i meriti dell'estinto. II di se-

guente il cadavere fu trasportato in forma privata nella cappella del

seminario di Chiapeto, ove venne tumulato accanto a quello del BUO

predecessore Mons. Magnasco.

III.

COSE STRANIERE

(Notitic Generali). 1. Sue AFRICA. Difficolta, dicerie, fatti e fenomeni.

2, INOHILTERRA. Discorsi politici. 3. GEHMANIA. Discorso importantis-

simo del de Bulow intorno alia nnova tariffa. 4. RUSSIA. Intorno-

alia polltica dell' Impero. Russia e Giappone. 5. FRANCIA. Prestito

cinese e bilancip. 6. SPAONA. Battesimo dell' Infante. 7. NEI.

Nuovo MONDO. II Messaggio del Presidente.

1. (Sun2AFRICA). Non ostante le difficolta enormissime della guerra,
i corrispondenti dei pift accreditati giornali londinesi assicurano che-

i boeri non pensano a venire ad alcuaa trattativa di pace sino a tanto
r

almeno, che lord Milner restera Alto Commissario dell'Africa meri-

dionale. Diciamo questo, perchS ad onta di tutte le mentite ufficiali

si accredita sempre pift la notizia che il governo non cessa di trat-

tare con i capi dei boeri, allo scopo di conseguire la pace. II prolun-

garsi della guerra, invero, solleva rumori in Inghilterra, rumori dei

quali S interpetre la Westminster Gazette. Sentiamola : I nostri mi-

nistri, essa dice, vanno ripetendo che non v' che combatterp tena-

cemente per costringere i boeri a sottomettersi senza condizioni. La

pazienza e la tenacita sono, senza dubbio, grandi virtu, ma il prolun-

garsi della lotta e anche un gran male. Essa getta perturbazione nelle

nostre finanze e nella nostra politica interna. Essa minaccia gravi

conseguenze pel nostro commercio. Essa ci fa prendere misure, giu-

stificate forse da necessita militari, ma che faranno ostacolo alia riconci-

liazione. Essa ci riduce in seconda linea in materia di politica estera.

Essa volge centre noi i sentimenti delPEuropa e ci espone a veder

questi sentimenti manifestarsi, qualche giorno, sotto forma tangibile.

Non e dimostrato che una offerta di negoziati, fatta seriamente e con.
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discrezione, non sarebbe aooettata. > I boeri, frattanto conforrae a

quanto scrive da Pretoria 11 corrispondente del Times, hanno, al pre-

sente, 70 Commandos di 50 a 400 uoinini Ui cui 26 nel Transvaal,
31 nell'Orange e 13 nella Colonia del Capo. Nel Transvaal, al nord della

linea di Delagoa vi sono 7 Commwidos con un insieme di mille no*

mini
;

al Sud ve ne sono 11 con un effettivo totale di circa 1600

uomini; gli altri 8 del Transvaal sono* disseminati all'ovest. Nel-

rOrange vi sono 23 Commandos di egual forza ]]&\\'ovest della linea

del forti da Ladysbrand a Bloemfontein non vi sono pid di 100 boeri.

Nella Colonia del Capo 10 Commandos sono all 'ovest della linea prin-

cipale della ferrovia e 3 nei distretti del nord-ovest. Con queste forze,

i boeri, non ostante le colonne ascreaciute degli inglesi e i forti, hanno

potato e poasono anoora, qnando vogliono, concentrarsi ed attaccare

con fortuna mirabile e sorprendente bravura. Secondo il redattore mi-

litare del Daily News, il corrispondente del Times ha il torto di non

parlare affatto del reclutamento regolare fatto dai nemici al Capo.
2. (INOHILTERRA). II ministro dell' interno Ritchie ha avuto biso-

gno di fare alcune dichiarazioni intoruo all'interpretazione da dare al

discorso di Lord Salisbury, tenuto a Guildhall, al banchetto del Lori

Mayor. Aveva egli insistito sul proposito di continuare la guerra, sino

a tanto che i boeri non si sottomettessero interamente. Non ostante

queste chiare espressioni, il suddetto ministro dell' iuterno ha voluto

affermare che Lord Salisbury era stato male interpretato e che il Go-

verno inglese noa rifiutava, era anzi disposto a concedere ai boeri

un governo rappresentativo. Yada per le buone disposizioni molto in

ritardo del governo inglese; ma le affermaeioni del Salisbury non si

preatano a cosiffatta interpretazione. Del resto, gli elogi, che il Capo*

dell'opposizione Lord Salisbury fece, allo stesso banchetto del Guildhall,

della : energia e della competenza del ministro delle Colonie, sono sin-

tomo anch'essi, che 1' interpretazione speciosa del discorso di Lord

Salisbury 6 venuta dopo, per ragioni di opportunismo.
Un discorso importantissimo e stato quello del ministro degli esteri,

Lord Lansdowne, il quale trovd modo, rendendo omaggio alia me-

moria del oonte Hatzfeldt, diplomatico che era venerate nel Regno
Unito per le sue qualita eminent! di rappresentante di una potenza

arnica, di escludere nel Chamberlain 1' intenzione di recare offesa ai

tedeschi, allora che nel discorso di Edimburgo alluse alia maniera con

la quale si diportarono i soldati della Germania nella guerra del 1870,

in confronto con i soldati inglesi nel and dell'Africa. All' Inghilterr*

non oonveniva davvero di non darsi peasiero della agitazioue, che le

parole poco felici del Chamberlain avevano prodotto in Germania; e

11 ministro degli esteri e intervenuto ahilmente a mettere molt'acqua-

sul fuooo.
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3. (GERMANIA.). Vi era una grande aspettazione intorno alia di-

scussione in prima lettura della tariffa doganale, al Reichstag. La di-

scussione e incominciata il 2, e del discorso del Conte de Billow ab-

biamo i seguenti particolari telegrafici, interessantissimi.

II cancelliere dell'Impero, conte de Billow, nel discorso pronun-

ziato al Reichstag sul disegno di legge della nuova tariffa doganale,

parlando dei negoziati per la conclusione dei trattati, ha detto che

il disegno viene a dare alia Germania un'arma migliore per i nego-

ziati dei futuri trattati commerciali. II disegno non costituisce una

deviazione dalla politica dei trattati. In ogni caso i Governi fede-

rati hanno la ferma intenzione di continuare quella politica nell'in-

teresse dell'esportazione industriale tedesca, salvaguardando natural-

mente il buon diritto della Germania di decidere, secondo il suo

giudizio, i limiti di ci6 che potra accordarsi, senza sacrificare gli in-

teressi tedeschi. Le dichiarazioni moderate, ma ferme, fatte dal Can-

celliere dell' Impero, de Billow, sulla tariffa doganale, furono accolte

colla maasima soddisfazione dai deputati conservatori, dal Centro, e

dai liberal) nazionali. L'opposizione delle Sinistre restd disarmata dalla

dichiarazione^del Cancelliere dell'Impero di esser partigiano della po-

litica dei trattati.

Importa ora conoscere le disposizioni dei varii partiti ;
e su que-

sto punto.Je notizie sembrano poco favorevoli alia proposta governa-

tiva. Si ritiene generalmente tuttavia che la nuova tariffa passera

con qualche modificazione e che i trattati saranno stipulati, avendo

la Germania bisogno di concluderli. Dopo la prima lettura il disegno

passera alia Commissione, nella quale si dice che i progressisti ed i so-

cialisti, contrarii a qualunque aumento dei dazii sui cereali, faranno

un po' d'ostruzionismo.

Tra la municipalita di Berlino e 1'imperatore seguita il conflitto,

inasprito,i'al presente, per la elezione a consigliere municipale di Ber-

lino del Kauffman, il quale era stato rimosso dall' impiego nella land-

wehr per ragioni politiche. E questa la seconda sua eleziope, alia

quale il prefetto di polizia ha ricusato la sanzione governativa, come

la ricusd altra volta. Questo nuovo contrasto dell' imperatore con la

municipality accresce, come abbiamo detto, il dissidio gia esistente

tra essi.

4. (RUSSIA). La stampa piu accreditata seguita a fare la grande

politica intorno alia Russia e noi sulla fede dell'importante Journal

des Debats, come facemmo nel quaderno del 16 di novembre, diamo

cenno di un articolo della National Review. Questa gravissima ri-

vista, riferendosi a quanto pubblicd e di che demmo largo sunto, si

esprime per ora in questi termini : < Avemmo cura di far compren-
dere che sarebbe possibile per i due grandi Imperi inglese e russo
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di mettersi d'accordo in una maniera che sarebbe vantaggiosa ad am-

bidue senza compromettere 1'alleanza tra la Francia e la Russia e

1'intesa fra la Gran Brettagna e 11 Giappone. Siamo dunque ben for-

tunati d'apprendere che le idee espresso da noi, non hanno incontrato

un'accoglienza sfavorevole in Francia, e che esse sono state cordial-

mente approvate dagli uomini dirigenti della politica giapponese. Certi

giornalisti nevrotici a Berlino fanno osservare che la nostra proposta
e stata accolta con freddezza dalla stampa russa. Cid 6 forse vero,

ma non bisogna dimenticare che i giornali di Pietroburgo, quantunque
siano tutti piii o meno soggetti alia revisione, non hanno purtuttavia

le stesse relazioni intime e costanti col Ministero degli affari esteri

russo, che i loro confratelli di Berlino col Governo germanico. Ab-

biamo motive di credere che, questa volta, essi hanno scorrettamente

rappresentato il modo col quale nei circoli governativi russi d stata

considerata la possibility di un accordo anglo-russo > .

E dopo aver affermato che coll'avvento al potere d-?l conte Lausdorff

si 6 determinato un miglioramento nelle relazioni tra la Gran Bre-

tagna e la Russia, miglioramento che potrebbe estendersi alle grandi

questioni internazionali, 1'autorevole rivista afferma e cerca di pro-

vare che Inghilterra e Russia sono le due sole Potenze, che deside-

rano veramente la pace. L'articolo rileva che la Germania fari di

tutto per impedire che si compia il riavvicinamento fra Russia e In-

ghilterra, ma aggiunge che questo riavvicinamento tanto piu dovrebbe

attuarsi perchS potrebbe compiersi con accordi franco-inglesi. L'ln-

ghilterra, pur mantenendo la sua posizione nel Mediterraneo, non

deve disconoscere la legittimita delle aspirazioni francesi in Siria, della

sua posizione a Tunisi, dei suoi interessi nel Marocco. L'accordo an-

glo-russo dovrebbe produrre intima intesa tra la Francia e PItalia.

L'articolista della National Review insiste concludendo, perchfc gli uo-

mini di Stato russi e inglesi congedino < 1'onesto sensale > di Berlino

e si mettano in relazioni dirette.

11 marchese Ito, uomo di Stato giapponese, con la sua andata a Pie-

troburgo ha confermato che 1'accordo nisso-cinese intorno all'occupa-

zione temporanea della Mancinria, non suscitd alcuna gelosia del

Giappone e che riguardo alia Corea i due Imperi riconoscono le ri-

spettive cerchie d'influenza.

5. (FRANCIA). II complesso del disegno del prestito cinese, non

ostante Pimportanza politica alia quale esso stesso venne elevato dopo
la pubblicazione del rapporto del generale Voyron di cui i lettori sono

informati, per merito deH'abilita parlamentare del Presidente del Con-

siglio, venne approvato con 335 voti contro 213. La discussione gene-
rale del bilancio 6 proceduta anch'essa senza incidenti.

6. (SPAGNA). Con grandissima solennita si compi il giorno 3 il rito
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del battesimo del neonato infante di Spagna, figlio della Principessa.

delle Asturie e del Principe D. Carlo di Borbone. II battesimo venne

amministrato da mons. vescovo di Sion, nella camera detta di Ga-

sparini con 1'intervento del Nunzio apostolico come rappresentante

del Papa, augusto padrino del neonato, cui vennero imposti i nomi

di Alfonso, Maria, Leone, Cristino, Alfonso de Liguori, Antonio, Carlo,

Andrea, Francesco. Compiuta la cerimonia, il corteo tornd nelle ca-

mere della Regina la quale appose al collo del battezzato le insegne

del Toson d'oro e del collare di Carlo III.

7. (NEL Nuovo MONDO). II giorno 2 di questo mese si & riunito a

Washingthon in sessione ordinaria il Congresso degli Stati Uniti pel

primo Messaggio del Presidente Roosevelt.

II Messaggio fa in prima ossequio alia memoria del Mac-Kinley
senza tralasciare la commemorazione, subordinatamente, della Regina
Yittoria e dell'Imperatrice Federico. Passa a considerazioni sui peri-

coli dell'anarchismo, suggerendo rimedii contro di esso. Consiglia per-

tanto provvedimenti energici, esortando il Congresso ad approvare

leggi che liberino il territorio federale da elementi sovversivi, rad-

doppiando la vigilanza su quelli che vi hanno preso stanza. II Pre-

sidente nota 1' insufficienza della legislazione che concerne gli im-

migrant i intorno ai quali esige garanzie maggiori. II Messaggio, inol-

tre, s' interessa del Canale interoceanico, della condotta del Govern*

federale rispetto ai trusts, dello sviluppo della marina, delle condi-

zioni del Tesoro, delle Colonie e della politica doganale.

AUSTR1A-UNGHERIA (Nostra Corrispondenza). 1. Durante le ferie Par-

lamentari. 2. Apertura del Parlamento: ingenti somme ricbieste

per pubblici lavori. Discussione sulle CoDgregazioni religiose. La que-

stione dell'Universita italiana. 3. Elezioni politiche in Ungheria ed

apertura del Parlamento ungherese. Secondo Congresso cattolico a

Budapest.

1. In questi ultimi mesi di ferie parlamentari, mentre la vita po-

litica austriaca, ridotta oramai alle gare nazionali e partigiane r
taceva

nelle pubbliche aule legislative, il malessere economico delle popo-
lazioni rurali ed il ristagno commerciale ed industriale incalzante

porsero argomento a calorose disoussioni, rivolte a stornare il pericolo- ,

d'una rinnovazione dannosa dei trattati di commercio prossimi a sca-

dere colla Germania e coll' Italia all'estero, ed ancor da conchiudere

definitivamente all'interno coll'Ungheria. Cid non vuol dire tuttavia
r

che la questione economica, per quanto grave e minacciosa di maggiori

_guai avvenire, facesse tacere del tutto la politica, la quale non cess6

di schiamazzare nelle adunanze dei diversi partiti e nelle polemiche

giornalistiche fra Czechi e Tedeschi, e fra Pantedeschi e i loro con-

jiaziouali dei partiti popolare e progressista. Fra questi ultimi il

porno della discordia era la Boemia e la Moravia, che i tedeschi pift
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moderati, nell'impossibilita di germanizzare gli Czech! s'adatterebbero

a dividere in cirooli amministrativi nazionali, laddove i Pantedeschi

sono risolutamente contrarii a toccare in qualsivoglia modo 1'indivi-

sibile unita, nece&saria per la loro annessione di la da venire alia

grande Germania. Per il motive medesimo i Pantedeschi eransi opposti

in Tirolo al modestissimo disegno di divisione amministrativa fra la

pane tedesca ed italiana di quella provincia, impedendone perfino la

discussione nel seno della Dieta innsbrucchese.

In mezzo a questo tramestio di partiti dall'8 al 15 ottobre si fe-

cero le elezioni dietali nella Boemia, quasi alia vigilia della riapertura

del Parlamento. Ne uscirono malconci i tedeschi dei partiti popolare

e progressista, sgominati dai Pantedeschi, i quali, formando il nerbo

dell'opposizione tedesca nella nuova Dieta boema, renderanno iinpos-

sibile qualsiasi teatativo di conciliazione nella lotta nazionale coi

Czechi. Fra questi ultimi la battaglia fu meno aspra, grazie all'alleanza

conchiusa fra i Vecchi ed i Giovani, ed all'accordo col grande pos-

sesso aristocratico
;
ma anche qui prevalse 1'elemento radicale intran-

sigente dei Czechi agrari, i quali riuscirono a strappare i seggi ai

Vecchi ed ai Giovani confederate

Questi risultati lasciano ben poco a sperare per una composizione
de' couflitti nazionali, non solo nella Dieta di Praga, dove il cozzo

fra le due nazioni nemiohe sara pid terribile che in passato, ma anche

nelle altre province, come in Tirolo e nella Stiria, dove i Pantedesohi

vittoriosi su tutta la linea sopraffanno tutti col loro terrorismo,

e nello stesso Parlamento centrale, in seno al quale nuturalmente si

ripercuote sempre il contraccolpo di quanto avviene nelle province,
e segnatamente nella Boemia. Sotto questi auspici cadono le elezioni

per la Dieta del Tirolo e del Litorale. In Tirolo la piattaforma, come

oggi usa dire, di codeste elezioni e a quanto dicesi, la questione del-

I'autonomia trentina, lasciata aperta si malamente nel p. p. luglio.

Di fatto gli Italiani appaiono determinati a sostenere i loro diritti

fiuo all'iiltimo, anche col mezzo d'un'ostruzione siffatta, da impedire

possibilmente ogni funzionamento della Dieta tirolese. D'altra parte
i Tedeschi liberal! d'ogni colore, atterriti come si 3 detto, dai Pante-

deschi ormai padroni del campo, impongono a' loro candidati di non

concedere nulla di quanto vogliono gli Italiani, e si propongono di

promuovere con raddoppiato vigore 1'azione germanizzatrice nel Tren-

tino. Ad aggravare la situazione aggiungesi pur troppo nel campo
cattolico la guerra a morte, impegnatasi fra il vecchio partito conser-

vatore tirolese e quello dei cristiano-sociali, capitanati dai D. r
Schoep-

fer, e spalleggiati dallo stato maggiore de' luegheriani di Vienna. Come
finiiaV Risparmiando geremiadi, attendiaino 1'esito finale delle elezioni

nel p. v. dicembre.

2. II Parlamento austriaco veniva riaperto il 17 ottobre, ad un
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dipresso nelle medesime condizioni, nelle quali venne chiuso nel

p. p. giugno : nessuna maggioranza di governo costituito, n& possi-

bile
;
cresciuto in potenza il radicalismo

; sempre vive ed ardenti sotto

la cenere le animosita nazionali fra slavi e tedeschi
;

inacerbite fra

quest! ultimi le lotte di partito ;
assicurato il predominio de' Pante-

deschi, coll'acquiescenza, se non col favore, del Governo medesimo.

Stando cosl le cose, se fino dalle prime tornate della nuova sessione

non avvenne mai scoppio di passioni violente, si dovette senza dubbio

all'offa saporifera del miliardo e duecentoventi milioni di corone, get-

tate dal Koerber al cerbero dell'opposizione, sul chiudersi della pas-

sata sessione. Delia quale straordinaria profusione di milioni, giac-

cb.6 mi cade in taglio, non sara fuor di luogo dire qualche cosa di piu
del troppo poco dettone nell' ultima corrispondenza.

I lavori da eseguirsi nello spazio di 20 anni, ricominciando dal

1904, sono i seguenti : due canali navigabili dal Danubio all'Oder, e

dal Danubio alia Moldava
;
canalizzazione della Moldava da Budweis

a Praga ; congiunzione del canale Danubio-Oder coll' Elba superiore,

e canalizzazione dell' Elba da Pardubitz a Melnik
; congiunzione del ca-

nale Danubio-Oder colla Yistola e col Dniester
;
finalmente una rete

estesissima di ferrovie locali. La rete dei canali commercial! piu so-

pra accennati sara lunga complessivamente 1660 chilometri, e mettera

le province settentrionali dell'Austria in communicazione col mare

del Nord per mezzo dell' Elba, e col Baltico per mezzo dell' Oder

e della Vistola. Tuttavolta di tutto questo programme di lavoro ve-

ramente grandioso per ora non si tratta di ottenere se non una pic-

cola parte, dal 1904 al 1913, colle spese di 250 milioni di corone
;

il rimanente e una promessa per 1'avvenire. Ma chi pud assicurarne

1'attuazione, a questi lumi di luna ? Ad ogni modo, fatta tacere ogni

apprensione, il D. r Koerber riaperse la Camera con un discorso assai

applaudito, facendo appello alia attivita parlamentare piti intensa,

per redimere il tempo perdu to nelle gare nazionali, e ravviare 1'ar-

rembata amministrazione dello Stato, rimasto addietro agli altri Stati

europei. Toccando del noto compromesso (Ausgleichung) da conchiu-

dersi coll' Ungheria, e del trattato di commercio da rinnovare colla

Germania il D. r Koerber si guadagnd gli applausi di tutti i partiti

della Camera coll'enfatica dichiarazione, che il governo dell'Austria

non 6 disposto a fare come sempre la parte dell'agnello paziente, ne

a fare de' sacrificii senza vantaggi corrispondenti. Naturalmente agli

applausi austriaci risposero tosto gli strilli degli agrari germanici e

le minacce degli Ungheresi, avvezzi di lunga mano a tosare 1'agnello

a loro piacimento. Ma questo e nulla appetto a quello, che succedera

nei due parlamenti e fra le due parti della Monarchia, quando si

verra a ferri corti per conchiudere deflnitivamente il compromesso
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doganale austro-ungarico, che deve essere conchiuso prima della rin-

novazione de' trattati di commercio colla Qermania e coll' Italia.

Ora qni s'ammassd pure il mantenimento, senza dubbio difficilis-

simo, della presente tregua nelle lotto nazionali e linguistiche, qui

appunto nella quistione del compromesso coll* Ungheria sta il nodo

gordiano della situazione, che in qualche guisa dovra essere risolto

o troncato nella presente legislatura. Se non che e impossibile che il

Parlamento s'occupi di questo affare nel corso di quest'anno; poiche

il governo sara costretto a chiedere un bilancio provvisorio per tre mesi,

mancando ormai il tempo necessario per 1'approvazione finale del bi-

lancio ordinario pro 1901-1902 prima delle ferie natalizie.

Frattanto, nonostante gli applausi prodigati sulle prime al presidents

Eoerber, le prime settimane della miova sessione andarono tutte nella

discussions d'una lunga serie di proposte d'urgenza d'ogni fatta, che pa-

revano moltiplicarsi a bella posta, per impedire il passaggio all'ordine

del giorno messo avanti dal Governo. Fra queste una ne present^ fin

dalla prima tornata il partito tedesco pregressista, contro il gravissimo

pericolo d'una invasione di religiosi e congregazionisti, cacciati in esilio

dalla Francia. Le maggiori precauzioni erano da prendersi naturalmente

contro i Gesuiti, che avevano gi& comperato tutti i castelli e le case

disponibili dell'Austria, quantunque nemmeno a Vienna posseggano
una casa di loro proprieta, com'ebbe a dichiarare per le stampe il su-

periore de' pochi Gesuiti dimoranti nella capitale austriaca. A resti-

tuire la calma negli animi spaventati da tanto pericolo non bastd la

dichiarazione del ministro del culto, che fino ad ora tre sole congre-

gazioni francesi, e queste femminili, avevano chiesto il permesso di

rifugiarsi in Austria. Non valse 1'assicurazione premurosissima, che

in ogni caso non si permetterebbe assolutamento 1'intrusione dei re-

ligiosi stranieri nel pubblico insegnamento, e che si farebbero rispettare

con tutto il rigore le leggi vigenti, fra le quali ce n'fc una, che a

dispetto del verbum Dei non est alligatnm > divieta ai sacerdoti non

austriaci la predicazione entro i confini dell 'Austria ! Pochi giorni dopo
la dichiarazione del ministro, i Pantedeschi, vergognosi di non aver

saputo frenare le mosse ai progressisti, si fecero avanti con un'altra

mozione d'urgenza, nella quale rincaravano la dose delle misure da

prendersi contro la temuta invasione pestilenziale. Premesso quanto si

poo dire di peggio dagli apostoli del nostro Los von Rom contro i

Gesuiti, essi dimandarono al Governo :

1. Che tutti i membri di congregazioni e di ordini religiosi deb-

bano prestare dinanzi all'autorita civile il giuramento di assoggettarsi

senza nessuna restrizione a tutte le leggi dello Stato (non escluse quelle

fondamentali, bollate come abominabiles da Pio IX!).
2. Che a tutti gli ordini e congregazioni religiose debbano appli-

carsi le disposizioni di legge stabilite per le associazioni politiche.
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3. Che in appresso, ai sacerdoti e dalle monache di qualsivoglia or-

dine o congregazione venga interdetto 1' insegnamento in tutte le scuole.

4. Che non possa essere fondato alcun nuovo convento o chiostro,

senza un atto del potere legislative, e che anche le case religiose gia

esistenti debbano invocare dal Parlamento il permesso di seguitare ad

esistere.

Intorno a queste ed altre proposte d'urgenza (fra le quali un paio

per 1'introduzione del divorzio!) attendevasi la discussione nella Ca-

mera, la settimana precedente la festa d'Ognissanti; e tale discussione

sarebbesi prolungata per alcune settimane, senza poter entrare nel-

1'ordine del giorno, presentato alia riaperturadella Camera. Eraun'ostru-

zione bella e buona, sebbene fatta cosi alia chetichella. Tuttavia il

presidente Koerber seppe tanto avvolticchiarsi, che ottenne di poter

differire la discussione delle proposte d'urgenza fin dopo la prima let-

tura del bilancio, il quale agli ultimi di ottobre pote di fatto passare

allo studio nella relativa commissione. Pareva dunque, che tutto avesse

ormai a procedere nel miglior modo possibile, quando si sparse d'im-

provviso la notizia d'un prossimo capitombolo del presidente Koerber,

il quale si era recato a GodSllo per presentare a S. M. le proprie di-

missioni. Di questa crisi inopinata additavasi la causa nella opposi-

zione estrema dichiarata al Governo da quasi tutti i partiti della Ca-

mera, ma pnncipalmente dai Czechi, i quali rimpinzati di milioni po-

chi mesi fa, dopo il pasto avevano piu fame di prima, e smaniavano

di riporre sul tappeto la grossa questione delle lingue finora assopita.

Come Dio voile, passo anche questa burrasca, grazie a nuovi accomo-

damenti ed a nuove promesse segretamente scambiatesi fra le due parti ;

il ministro rimase al suo posto, e la Camera pot$ continuare i suoi

dibattiti intorno alle proposte di urgenza, mentre la commissione del

bilancio sta continuando il suo lavoro per 1'anno venture. A bello stu-

dio mi sono fermato su certi particolari della situazione parlamentare,

perchd si vegga quanto e debole il filo, dal quale pende la vita costi-

tuzionale austriaca, e quanto poco sarebbe a meravigliarsi, se da un
momento all'altro la macchina arrestasse il suo movimento. Rimettendo

ad altra volta il seguito della cronaca parlamentare, chiuderd coll'epi-

sodio della questione dell'universita italiana, portata in Parlamento

a' primi di novembre da un nuovo eccesso di prepotenza da parte del

Pantedeschi.

II governo per corrispondere in qualche modo alle incessant!

richieste degli Italiani, privi dopo il 1866 d'una propria universita,

e costretti a disseminarsi nelle universita tedesche d'Innsbruck, di

Graz e di Vienna, aveva da qualche anno eretto nell' universita di

Innsbruck alcune cattedre italiane, parallele alle tedesche
;
e sebbeiie

gli Italiani di questo piccolo ripiego non si chiamassero soddisfatti,

pure le cose procedevano alia men peggio, nell'attesa d'una migliore



CONTEMHORANEA

. Se non che, 11 Pangermanismo trapiantato in Tirnlo dallo

'^nerer e dal Wolf, ed abbarbicatovisi con incredibile diffusione e

tenacia, come gia nella passata estate era riuscito ad impedire, nella

Dieta tirolese, la rioonciliazione quasi assicurata fra le due nazioni

della provinda, cosi venne a capo di appiccare un nuovo incendio

anche nella questione dell'universita italiana. Col pretesto che Tin-

troduzione della cattedra italiana distruggeva il carattere tedesco in-

tangibile dell'universiti tirolene, gli studenti tedeschi sobillati dai

soliti caporioni, ed incoraggiati dagli stessi loro professor! pautedeschi,

jiresero occasione dalla prima lezione di un nuovo professore italiano,

per protestare contro il preteso snaturamento della loro universita,

impedendo di parlare al detto professore colla violenza della piil bru-

tale ostruzione.

Ne segui un putiferio di dimostrazioni 1'una piii clamoroea del-

1'altra da parte degli studenti italiani di Innsbruck, rinforzati da buon

numero di quelli di Graz e di Vienna, ed alle proteste dei principal!

municipi del Litorale e del Trentino fecero eco le interpellate dei

deputati italiani del Parlamento. Sospese le lezioni in lingua italiana

per ordine del Senate accademico ligio ai Pantedeschi, e chiusa 1'uni-

versiti per ordine del governo, che non sapeva pift che pesci pigliare,

il ministro dell'istruzione, Dottor Hartel, rispose all' interpellanza dei

deputati italiani, biasimando il contegno degli studenti e dei professori,

e lasciando capire sotto il velo delle frasi involute, che qnalora si

rendesse impossible tostenere la cattedra parallela nell'universita di

Innsbruck, il governo avrebbe pensato a dare agli Italiani una propria

universita nella loro lingua, senza perd determinare ne il tempo, n&

il modo, nft il luogo. A tale dichiarazione i Pantedeschi si accorsero

d'esserei spinti troppo avanti, facendo il giuoco degli Italiani, e creando

un nuovo focolare di italianita probabilmente in quella citta di Trieste,

che e designata nei ricordi politici di Bismarck e nei disegni dei suoi

adorat< ri a diventare a sno tempo il porto adriatico della grande Ger-

mania; quindi s'affrettarono a mandare ad Innsbruck la parola d'ordine,

riportata dall'organo del Wolf Ostdeutsche Rundschau, di astenersi da

ulteriori dimostrazioni contro le cattedre parallele italiane di quell'uni-

vereiti. Ma ecco saltar su anche i Croati e gli Sloveni a protestare con-

tro la fondazione d'una universita italiana in suolo slavo, qiiale e per

essi I'lstria, compresa Trieste, facendo tumultuare i loro studenti nel-

l'universita di Vienna, e chiedendo al governo una propria univBrsita

slava a Lubiana nella Carniola. E quasi non bastasse, anche i Czechi

nello stesao tempo feoero la voce grossa, per istrappare al governo

una seconda universita czeca a Briinn nella Moravia. Se 6 vero che

il troppo stroppia, sara probabile assai che il governo se la cavi co-

modamente facendo la parte del terzo fra i litiganti, e non dando

niente a nessuno.

Serie XVIII, vol. IV, fate. 1236. 48 14 dicembre 1901.
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3. II 9 settembre p. p. chiudevasi in Ungheria la sessions parla-

mentare, per dare luogo alle nuove elezioni politiche, stabilite per i

priori di ottobre. La Camera si chiuse sotto la doppia impressione delle

dimostrazioni antimagiare o separatistiche, provocate nella Croazia dalla

nota questione di S. Girolamo, e da un terribile discorso del depu-

tato Bartha del partito dell' indipendenza contro il governo liberale un-

garese. Egli lo accusd a dirittura di complicita col partito kossuthiano

fellone verso la dinastia e traditore della patria, ed attaccd la Tri-

plice e 1'accordo doganale coll'Austria, quali cause di estrema rovina

per 1' Ungheria. Le elezioni politiche si compirono in mezzo alle cor-

ruzioni pill scandalose, di cui a suo tempo fu maestro insuperato il

Bannfy, fra violenze e tumulti e collisioni colla pubblica forza, con

morti e feriti a decine in parecchi luoghi. Com'era da aspettarsi, il

risultato finale delle*elezioni tornd favorevole al governo ;
di guisa che

la signoria della camorra giudaico-liberale continuera incontrastata

anche nel prossimo periodo legislative. In 262 de' 411 collegri elet-

torali, riusci vincitore il partito liberale, in 75 vinse il Kossuth; ed

appena in 20 il partito popolare cattolico, che ne guadagnd 10 per-

dendone 5. Fra i caduti del partito liberale non deve passare inos-

servato il famoso calvinista Colomano Tisza, il vero padre delle leggi

politico-ecclesiastiche sotto il ministero Wekerle d' infausta inemoria,

ispiratore e moderatore di tutti gli intrighi giudaico-massonici, diretti

a strappare la croce dalla corona di S. Stefano. Nessuna meraviglia,

che la caduta di costui sia stata deplorata a calde lagrime dalla

N. F. Presse, e dagli altri organi della cricca liberale.

La nuova sessione parlamentare venne inagurata il 26 ottobre, non

senza un tantino di scandalo. Un deputato, che porta il cognome di

Barabas, dichiaro nella prima tornata a nome del partito del Kossuth,

che n6 egli ne i suoi colleghi si sarebbero recati, come vuole la con-

suetudine, al castello reale di Buda per assistere al diacor&o del Trono,

perch& questo dovrebbe essere tenuto dal Re costituzionale nella Sede

del Parlamento, e non gia nel suo castello, imbandierato per giunta
di giallo e nero. II presidente Szell rispose fiaccamente, richiaman-

dosi alia consuetudine di quarant'anni, e 1'inaugurazione si fece, senza

1' intervento de' kossuthiani. II discorso del Trono pose in rilievo so-

prattutto la necessita della rinnovazione del compromesso fra 1'Austria

e 1' Ungheria, dal quale dipende pure la rinnovazione dei trattati di

commercio coll'estero
;
e dopo aver enumerate una lunga serie di ri

forme economiche da recare ad effetto, fini colle solita assicurazione,

che i rapporti con tutte le potenze estere non potrebbero essere mi-

gliori, e che il mantenimento della pace & quindi per ora fuori di

ogni pericolo.

Dai cattolici venne salutata con gioia 1'elezione del conte Appony
a presidente della Camera. Avveduto politico ed eccellente oratore,



COMT.M1'M|;\\EA

1'Appony si 6 reso assai benemerito della causa cattolica, e nel nuovo

BUG ufficio potra renderle segnalati servizi. Nel campo religioso ab-

biamo da notare la deliberazionedel Consiglio municipaledi Budapest,
che ha assegnato centomilu corone per fondare uua chiesa in un sob-

borgo operaio infetto di socialismo, la quale verrebbe affidata ai Re*

dentoristi della provincia di Graz. Non mancd naturalmente il noto

framassone Carlo RutwOs di ricorrere al ministero contro questa deli-

berazione.

Dal 5 al 7 novembre, preceduto dalle solenni adunanze delle so-

cieta letterarie Pazmany e del circolo S. Emerico della gioventu cat-

tolica, venne aperto a Budapest il 11 congresso cattolico dell' Unghe-

ria, coll' intervento delle rappresentanze di tutti i circoli cattolici, di

molti ileputati e personaggi illustri dell'aristocrazia e di gran numero

di Vescovi e prelati sotto la presidenza del Cardinale Primate Vaszary.

Scopo del congresso era 1'organamento di tutte le societa cattoliche

sotto un'unica direzione, il cui bisogno facevasi sentire da lunga pezza.

II Vaterland di Vienna dall'esito veramente splendido di questo con-

gresso trae i migliori auspicii per una azione cattolica piu concorde

ed energica dei cattolici ungheresi. Notevoli le risoluzioni prese in-

torno alia stampa, alia scuola, all'universita cattolica, alle corpora-

zioni mariane, al culto eucaristico ecc.; applaudito sopra tutti il di-

scorso del benemerito conte Ferdinando Zichy sulla mancanza di reli-

gione, che e la rovina della societa.

PER LA LIBERT! DELLE CHIESE l

ii.

E invero tale ultima questione pu6 venire considerata sotto tre

ii : 1) sotto 1'aspetto del Regqlamento 2 Marzo 1H99; 2) sotto quello
della Circolare 2o settembre p. p. in se stessa; 3) sotto quello dell'ar-

ticolo 434 Codice Penale.

Sotto 1'nsptitto del Regolamento 2 inarzo 1899, gia vedemmo, pur

prescindciido dalla sua incostituxionalitA nel suo sistema penalc: il cnso

dell'uso delle Chiese pei Congressi non e ne ptmto ne poco contempla-
bile ; esso non pud cadere nella malversazione ecc.; ne nella cattiva

morale e politica dell'Investito.

La l{-j;-alla non vineola il sistema dei rapporti tra la Chiesa e lo

Stato, da sovrapporre lo Stato ai Pastori della Chiesa nel loro governo
ecclesiastico ; per cui lo Stato possa dettar loro quello che devano fare

o non fan-. K impossibile trovare nel Regolamento 2 marzo 1899 piut-

tosto vietato che ingiunto un Congresso nelle Chiese.

Al Roolamento 2 marzo 1899 non si pu6, quindi, disobbedire per-
che nulla a tale proposito comanda o vieta.

1 Continuazione. Vedi il quad, precedente pp. 629-637.
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Ne mcglio del Regolamento 2 marzo 1899, obbliga la circola

settembre p. p.; perche essa non vuole creare il reato deH'u><> drll<

Chiese pei Congressi, ma, assai mal apponendosi, lo presuppone scritto

nel Regolamento 2 marzo 1899, dove non si trova, lo ripetiamo, ne

esplicitamente ne implicitamente scritto
;
ed e anzi escluso, per ragioni

di ogni piu elementare principio giuridico. Ed e notorio, lo ripetiamo,

che le Circolari nel nostro sistema-Penle non possono creare reati. K

come qualunque ordine dell'Autorita, non possono avere consistcn/n

che in quanto si conformino ad una Disposizione di Legge : allora solo-

sono legali (Corte Suprema; 2 marzo 1898 Causa Aragona-Pigna-
telli estensore Bruni e 21 gennaio 1898, Causa Fattobene estcu-

sore Lucchini (Giust. Pen. p. 233, 289).

Resta 1'art. 434 C. P. Ma perch6, secondo il Codice Penale, si

possa disobbedire ad un provvedimento ci vuole un comando o un di-

vieto legalmente dato, e dato da autorita competente, e dato per ra-

gioni di giustizia o di pubblica skmrezza.

Ebbene : la circolare da un divieto, supponendo un altro divieto

legale che non esiste
; dunque non e legale nel dare il moto, nel dar

1'ordine
; e, invece, che su di un ordine esistente prima di essa e al

disopra di essa
, riposa sopra un equivoco ed anzi sopra un falso sup-

posto; sopra il nulla.

E 1'ordine non sarebbe dato da autorita competente, perche in inu-

teria ecclesiastica 1' Autorita Civile nou e competente a dar ordini o di-

vieti: e, puo dirsi, il testuale articolo 17 della Legge sulle Guarentigie.

Finalmente, manca il motivo di giustizia o di [pubblica sicurezza

poiche (cosa non serial) 1'ordine dovrebbe essere dato: per sospetto
di templi asserviti, in fine, ai legittimi Pastori

; pel tranquillo culto

voluto esercitare contro le ordinazioni legittime della competente Au-
torita Ecclesiastica

; per la tranquillita di spirito preferita da cri-

stianelli annacquati alle contrarie ordinazioni del Vescovo, del Parroco,
del Rettore ecc. .

Ne la competenza assoluta dell 'autorita civile (che e il punto cul-

minante in radice della questione) a proibire Congressi, a voler chiuse

od aperte le porte dei Templi ecc., e escogitazione nostra.

Nessuno, meglio di V. E. conosce, come questo fu insegnato e pro-

clarnato, non solo da quelle Decision! della Suprema Corte che non
Tolevano in alcun modo soggette al preavviso, di cui 1'Articolo 1 della

Legge di Pubblica Sicurezza, le Adunanze nelle Chiese, (Decisioni 4 Lu-

glio 1894 Causa Bottazzi estensore Miglio ;
e 6 Febbraio 1897

Causa Conti estensore Romano) ;
ma ancora da quelle che esclusero

che gli Atti Ecclesiastici della Autorita Ecclesiastica potessero essere,

comechessia, sindacati od anche solo esaminati dall'Autorita Civile

(Decisione 7 Novembre 1900 Causa Frauchi estensore Adani); e final-

mente dalla Decisione 10 Febbraio 1898 Causa Bocchi estensore

Bruui. La quale ultima Decisione cassando il pronunciato 17 Ottobre 197
del Pretore di Parma, cosi se^itenziava :

La Sentenza erra nella specie della Causa... allorche afferma che

1'ordine del^Sindaco era legale, solamente perehe inteso ad impedire
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(In- ;i\ \ ' niiulli a raii-a dir la, an:

iiir^a. diiusa per ordinr dd I'amx-o. - K pt-r la !- ittiinita ddla

in- ild Sin. la i toiidaiiH-nto. ,va .|i d-

i limiii del potrrr Civilr drlla <riuriMli/i..nr rrdrsiastira di-lin^U'-ndo

itti di vrn rulto, come le preghiero, la rdrbra/ii>nr .!! *arrilirio

di\in<> c 1' iusegnamento dei prrertti n-li^iosi err. dall'nrdinr die il

trmpio venga rhiu- 1 aprrto il die rirntrrrrbbe m-i potrri drll'Auto-

rita Civile. Talr diMin/ionr mm trova Hostegno in vn-una disposi-

ionu; e d'altrondo non pu6 cadere dubbio che la giurisdi/ionc ddl'au-

lunla ccrlt-.^iastira si spiega e 81 contifiit- prcrisanifiitc m-i cnnlini di-lla

Lliifsa, la qunlo costituisrr la romli/ioiif matcrialt* f nccosaria per

1'i'MTfi/io dclla dt-tta potota. sia nci rapporti d<-i folcli, sin di iVmitr

ai poteri civili. Oude il Parroco, quale capo della Parrocdii,:

conic crrdf, ! tunx.i.nii ccdi'siastidic. t stabiliser in quali ore drbbano

crlrbrarsi r ({uando la Chicsn debba rinmnorr apcrta al pubblico rce.

N6 mono errata e la affernrnzionr drlla scntcn/.a, eho 1'autorita

civile aveva il dovrrr- di tutclarr il diritto dri c-n-dcnti, die volrvano

entrareinChiesa per pregare; poichfe anche il srntinifnto rdi^ioso. quando
HI iiianitcsta in una riunione, che appunto Chiesa si ehiftBUt, deve 6006N

8Oggrtt<> alii- rt-^olf -d alia discipliua della competente autnrita; ne il

diritto pubblico italiano riconosce nel popolo la proprieta esclusiva dei

trmpli parrdfchiali o vrscovili.

Con cio non si creano un' iinniunita e privilegi a favore del clero;

si co.stitui<rono le chiese in awili d' iinpunitA, coint- trnif il inn^istrato

di merito ; poichr, men t re nessuno potrebbe negare il diritto ed il do-

\-i. lrllo Stato di tutelarr TordiiH- pubblico e di perseguire il n-ato

anche nelle diicse, che sono sempre otto la sua tutela, codesta tutda

perd deve essere esercitata sempre in favore del diritto e della lr<rit-

tima potesta che lo rapprrsenta, contro i perturbatori che sotto qualun-

que veste anche di pretesa pieta volessero violarla. *

V. tutto questo era stato sinteticamente riassunto dalle due Sentcn/o

aeguenti della Suprema Corte :

La prima, 30 Gennaio 1H77, clie dichiarava : Finche 1'autorit

cleniastica si contiene nel santuario... deve essere francata da ogni in-

tromissione dell'autorita Civile.* E continuava afTermando : che la

Chiesa e. il luogo dove tutto prende norma dall'Antorita I'.rdcsiastica.

Laseconda, 5 Maggio 1H82, che proclamava: Auiinrttrndosi il prin-

ciple drlla unpugnata Sentenza ne deriverebbe come conseguenza, dir

la podesta civile in ogni caso sarebbe chiamata a giudieare 1'operato
d<-l Sacrrdotr nrlla sfera degli ordinamenti e dei riti ecdvsiastici. Ci6

dii- impiirtrrrlibr invadere il campo altrui e varcarr quri tali liiniti in cui

non e dato prnetrare ; senza rendere la Chiesa mancipia drll'Autorit.Y

Civ ile. La ossrrvanza o no dei riti religiosi e dei Sacri Canoni uon

pun tarsi rntrare nel doininio delTAutorita Civile, senza sconvolgere gli

ordinainrnti drlla Polizia Kcclrsiastica.

E a conferma delle Dwisioni ora riportate, ci ?-ia c..ii-riitit di ritr-

rir>> il punto pin saliente delle due Srntrn/r nopraccitate 4 Luglio 1994

in eauaa Hotta//.i, estusore Miglio, e 6 Febbraio WJl in causa Conti,
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rstriiMin* Ii'miiano: cau^r die il sottosrritto d>l>e 1'oiiorc <H patrocinaiv

dinan/i la Cortc Supi-ema :

Ove sia pacifico in causa (dice la prima Smtcn/.a) di<- una Con-

ferenza tcnuta in Chiesa non costituisca reato proprio, ogni altrn ric.-rc-a

e sul tema della Conferenza piu o meno religiosa e sulla pn-trsa viola-

zione dei Sacri Canoni del Tridentino, e impcrtinente all'argomento

toposto a decisione.

Esce dell'ambito del Giudice di merito (ambito nel qualc il (Jiu-

dice devc rattenersi con lodevole riserbo) obbiettare, che per tal guisa

le Chiese possono convertirsi in conventicole <li n-azione piu o mcno

partigiane, phi o mono ostili a quogli indirizzi o provvedimenti politic!

e di pubblica economia che dalle Autorita Amministrative vengono
emessi in conformita alle mutabili esigenze del progresso e della civilta.

Ne puo ammettersi la distinzione (dice la seconda Sentenza) che

fece impressione e determino il Uiudizio del Pretore : tra Atti di culto

e Atti di propaganda political E apprezzamento incensurabile di fatto,

quello del Pretore : che i Conferenzieri in Chiesa mirassfro con 1'argo-

mento dei Comitati Parrocchiali a propaganda politica; ma se anche ci6

fosse, non puo il Magistrate fare quella distinzione che non e nellaLegge.
Ora quale piu patente ed assoluta mancanza, nel caso d<'lla Circolare

25 settembre p. p., di tutti gli estremi legali perch e il Divieto in essa

contenuto possa vincolare? Essa non solo non ha causa o titolo <[ualsiasi

di giustizia o di pubblica sicurezza, ma nemmeno ombra o pretesto di

tal causa o titolo, o di qualsiasi altra causa legale ! Essa non risale,

ne mette capo a qualsiasi legge od ombra anche solo o pretesto di

legge ! Essa eraana finalmente da Autorita incompetente, incompetente
dalla radice, a fissar limiti, a segnare confini in materia ecclesiastica !

Che di piu ?

III.

Ma non crediamo di andare lontani dal vero afferrnando, che, tutto

lo sconvolgimento dei principii, Eccellenza, nei quali e caduta la Cir-

colare 25 settembre p. p., proviene da due errori fondamentali:

11 prime; di aver supposto che la vita dei Cattolici e 1'azione tutta

della Chiesa si restringa a riti e preghiere; quei riti e preghiere che

la Circolare racchiude nel nome di Atti di culto, o ad Atti di culto in-

trinsecamente connessi
;

II secondo; che le Adunanze dei fedeli, i nostri Congressi, non

sieno Atti di vera e propria azione Personale, dei Vescovi, dei Parrochi,

dei Rettori delle Chiese, ecc.
;
e che coi Congressi i Pastori, ecc., facciano

dedizione delle loro Chiese in mano ai laici e ad essi le abbandonino.

Non fa meraviglia, se il primo errore eondurrebbe logicamente a

proibire persino i Concilii, i Sinodi, ecc ;
nei quali, stando al linguaggio

(come gia accennammo da principio) della Circolare, si suppone che non

possa trattarsi se non dei bisogni di culto e di disciplina ;
e non di fede,

di dottrina, di morale, di insegnamento, di azione religiosa, ove voglia

ritenersi che essa usi (come logicamente dovrebbe essere) nello stesso

signilicato la parola culto, quando parla dei Congressi, e quando parla

dei Concilii, Sinodi, ecc.
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11 |,,
richiaiim alia inente .pu-l famo-... Imp. :

iani il I>"
-i lorn il d

-ill,. 'n.lii; pen-he li voleva e-clusi C..M <la ,,-ni ulhcio e

it- civile.

II sec, .ndo erroree -m.-niito lal fatto. Poich6 quanto alle Adunanze

ed ni lon rapporti mi Pastori deJIa Chiesa c colle Chiese, le cose H>IK.

supra acceniiaimno. .- cuiue M-mpre tnrono. tin dai priini t.-inpi

,1,-lla ' --no in tutte !< Nazioni Cristiane. K -tan

ranno. cuine tu dall'Opcra del Congresai esposto nel suo Kicorso 16 ot-

tul.n- I>;i7, a! MiiiiMr.i IM Kudinl, centre le sue Cirooluri indimnti come

appliraltilr. allt- im.strf Kiunimii nelle Chiese, 1'articolo I della Legge
30 giu^ii' I--' 1

, -ulla l'ul)blira Su-iin-zza.

& 1 si i-.n>i<lTi (diccvamo) :

l. Clu- in msi tattf Aduiian/c, mal definite politic-he, non si trntta

clic d-lla attua/ione pratica e doverosa di inse^nainenti enianati dal-

1'Autorita Kc-rlesiastica ;

2. Che I'Autorita Krch-siasticn (Vescovi e Parrochi), come tale, pre-

senzia e diri^e tali Adunanze;
3. Che senza 1'Approvazione dell'Autorita Exjclesiastica tali Adunanze

sarebbero da noi considi-rate come non peruiesse e irregolari ;

4. Ch- s.-ii/a la csplii-ita e speciale approvazione dell'Autorita Ec-

ele>ia>tit-a. 1<> ripi-tiaino, presente e dirigente nessuna trattazione o de-

liberaxione >i avrvbhe pt-r lejrittiinainente tenuta e presa;

5. Che da CSHC e CHC-IUHO a priori, in via assoluta, ogni argomento

politico :

Si parra chiarn come siffatte Adunanzenon escano mai dalla periferia

di Adunanze di ordine Mrettanu-nte n-ligioso: di queH'ordine, che entra

nun solo nella conipi'ten/a, ma nel dovere dell'Autorita Kcclesiastica.

K ^i contiiiuava cosl :

II voler quindi asso<r;ettare alia Legge di Pubblica Sicurezza tali

Adunanze col pretesto, die sono politiche, non e che un enorme arbitrio,

pari a quell", con eui si assoggettassero a tal Legge le Adunanze <lei

fed-li, qiiando il Parroco celebra la Messa e spiega il Vangelo. Nelle

Adunanze rolpite dalle Circolari non si esce mai dall'applieazione del

Vangelo, presente, dirigente, insegnante, responsabile il Preposto Eccle-

siastico, al quale la stessa Autorita Civile riconobbe essere conse.gnata

in morale guardia e inateriale custodia la Chiesa. K il Preposto non

presta la Chiesa ai laici, non abdica; ma mantiene ed esercita attual-

inente colle e nelle Adunanze, la sua podesta di maestro e capo.

B tutto ci6 senza dire che le Cbiese furono eostantemente, appunto

per tutto questo, diehiarate da responsi delle Supreme Corti soggette
alia sola Poli/.ia Kcclesia>tica

;
con che non furono che ribaditi i principii

Conciliarii e Caiumici della inviotabilita delle Chiese; inviolabilita sancita

da sev.-rc ceioure Kcclesiastiche.

(^ue^to 1'Opera nostra affennava nel 1897; e In steo oggi mantiene

e ripete.

Ne, 6 chiaro, a create legittimo ed efficace divieto, gioverebbe il

fatto, die, le autoritA governative e politiche locali, emanasHero divieti,
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t-aso ]n\r caso, di usare le Chiese per tale o tale altro Congresso, invo-

cando la Circolare 25 settembrc p. p. quale provvedimento generale,

poiehe non sarebbe sprovvisto di maggior legittimita ed efficaci;i il divicto

<li seconda inano, di quell o che fosse il primo ;
e da atto inefficace e

millo in radice, non puo promanare atto efficace e vincolante.

Ne certo, Eccellenza, 1'Autorita Politica potra proibire egualmi-ntr.

i nostri Congressi nelle Chiese adducendo in luogo della illegale o nulla

Circolare 25 settembre p. p. motivi presi a prestito dall'ordine pubbliro

dalla pubblica sicurezza ! Poiche e bensl facile farsi forti di qua-

lunque pretesto per mantenere ad ogni costo un divieto
;
ma questo sup-

porrebbe che potesse in un paese libero stare il jwo ratione voluntas!

Noi invece dobbiamo troppo stimar 1'Autorita Politica e troppo ritenere

1 suoi rappresentanti veri Magistrati deH'ordine pubblico, per supporre,

che vogliano ricorrere in effetto a mendicati o mentiti pretesti per soste-

nere misure che, sotto il noine di provvedirnenti, diventerebbero odio-

Hissime vessazioni.

IV.

Noi riteniamo, Eccellenza, che nessun Giudice, degno di tal nome,

possa coprire colla sua alta autorita la Circolare 25 settembre p. p.: la

quale non dovrebbe passare immune, a dir vero, nemmeno dalle gravi

censure dello stesso Parlamento. Poiche, infine, col pretesto della Re-

galia, oggi si violerebbe la liberta dei cattolici e dei loro Pastori sulle

chiese; domani con quello o con altri si violera quella di qualunque
altro cittadino o classe di cittadini, senza riguardo a diritto di riunione,

a proprieta, ad uso, ecc.

Ma, se sono tanto manifestamente infondati tutti i motivi e di fatto

e di diritto ai quali la Circolare fa ricorso; e se essa e la negazion

precisa di un cumulo di diritti (diritto Statutario pei Cattolici all'uso

delle lor Chiese sotto i loro Pastori; diritto di riunione; diritto di inse-

gnamento dei Pastori, ecc.) ed e in contraddizione flagrante coi principii

del nostro Diritto Pubblico, che pur non esita di invocare benche esso

sogni la sua condanna, come quello il quale (sono parole incredibili

della circolare!) spezzato il vecchio sistema di ingerenza nelle cose

ecclesiastiche ha voluta libera la Chiesa nello svolgimento della sua,

augusta missione spirituale ;
e forza ritenere, che i veri motivi che

suggerirono la Circolare siano ben altri da quelli che furono indicati !

Ed essi forse si riassumono in uno solo : indebolire i cattolici, impedire
che si raccolgano a migliaia e migliaia, nei soli recinti, capaci orm;ii

di contenerli, i templi; e provvedere, cosi, a che il principio cattolico

non si imponga nella legislazioue e nell' indirizzo goveruativo del

nostro paese !

E invero, come supporre che, seriamente, sia stato addotto per mo-

tivo: che il Ministro siasi impensierito dei sospetti di certi credenti

ribelli a loro Pastori per i templi asserviti ai partiti militanti; impen-
sierito della coscienza perturbata dai Cougressi, tenuti nelle Chiese

per volonta dei Vescovi e del Santo Padre*, e impensierito per la

scossa tranquillita di spirito dei fedeli che Episcopate e Pontefice in-
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vi: mo, Minn>lan<> a prepare lu-u-i : ma a

lorn I'a-turi JUT a^'in-. JUT lieneticaro, JMT lavnrare :

Pontefici '

'' in. n cossano mai di ben. re i Caltolirj.

-rli- . 'inn e vedono raecolti a|.]>iint. a mi^liaia in <|iir.

in cui si tengono solennemente i lor<> (..'uii^n-^i !

In\ <<( !-i intende henis.siiiio. cuine i nemici dei C'attoliri, cjudli olie

tntto o.sann. perdir ID Statn >i ni.iiit<-ii^a in jierpetuo di^-jdio n>ntro la

Chiesae lo inasprisca, vo^liano die il 1'otere e-rcum <> snttndii e .speii^a,

liile. quella voce cara e ronosduta dei nnstri I'a.stori, die

nci nnstri Congr- :. ris-alda, rial/a lo inoltitudini !

Quclla vocc vi-ni-rata < |)ntfiito, che pi-r vii- mistrriosr cd arcane,

pnu'tra con incflabili rirnrdi rd iiu-fValiili emozioni, lo tante volte, atu-ln

nrl ctinrc dr^li strs.-i a\ \-rsarii : qui'lla vocc che Htrappando gli Italiani

al sound. all'iiitT/ia. al dolcc tar niilla, li solleva verso altissiini ideali;

che li fa capaci di gaglinrdi ed aperti convincimrnti di non

nohili e gagliarde risoluzioni; i-he propone loro 1'altezza cui son<i

le piu progredite tra lo Nazioni Cristiane, non per iHcoraggirli, ma p-r

aniinarli a Mipcrarlc, ravvivando la coscienza della virtu nativa; die

si-n/.ii una parola di ira o di sdogno per quelli stessi rhe ci osteggiano
e ci odiano e pei loro tigli, ed anzi con parole di rispetto anchc pn-

east, si argomenta di render tutti maggiori e inigliori non indegni della

Chiesa dejrni della nostra Patria, ridivcnnta grande i- cristiana !

Ma, Kccdlen/.a, se quella voce evocatrice. educatriee, nobilitant<> -i

indebolira : se la sacra tiamma accesa nei teinpli, testimoni e custixli

di tante glorie, glorie ad un tempo religiose e civili, si affievolira e K!

spegnera ;
avranno cosi guadagnato e vinto i ncmici della Chiesa,della

Patria, dello Stato, i qnali sono sempre accarezzati di fronte ai catto-

lici e ad essi anteposti, mentre questi sono sospettati ed oppress!; ma
avra del pari guadagnato e vinto il nostro Paese?

Lo diciamo senza iattanza, ma ancora senza esitanza
;
non lo crr-

diamo. Noi crediamo invece che 1' Italia o 6 cattolica; e sarA fort*'

e grande ;
o sari scredente, e debole e divisa, precipitera (ci si schianta

il cuore in pensarlo!) in una arvilente decadenza I Le nazioni hanno

Leggi che ease non danno a se stesse, ma che ricevono : la loro gran-
ilr/./.a e nell'obbedire, neiruniformarsi, fedelmente, arditamente geiu--

rosamente a tali Leggi; non nel violarle e ribellarvisi !

Speriamo, che 1'ingiusto ed illegale divieto, nuovo impedimento in-

teso a creare e porre ostacolo a quelle alte Leggi, sara tolto e revocato :

V. E. abbia il nobile coraggio e il nobile vanto, in nome delta liberta,

dd diritto, della giustizia, del vcro rispetto alia Chiesa Cattolica, dd
VITO amore al paese, di rimuoverlo e di sppzzarlo!

Ne tale ut'ficio puo spettare ad alcuno meglio che a V. E., la qualo.

anche ieri, in un su<> solemn' di^cort-o, as>.-ri\ a che per Lei il regime
della liberta e il regno della legge; che la legge e egida comune
tanto per il p-.tverno quanto per i eittadini di tutti i partiti ;

ehe il

reu'iine della libertA abbraccia le. frandii^ie .-tatutarie a pro degli indi-

vidui e delle associazioni ;
che 1'agitazione e necessaria in quantu

non distrugga >; < che agli arbitrii dell'autorita u necessario resistere.*
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Ebbcne: qual diritto statutario piu sacro, <|ii;ilc piu dr^no di

quale di essere piu all'egida della legge, di quello di pntrn-i

nei nostri templi all'invito, al comando e sotto la guida dei nostri Pa-

stori? Quale, che Essi abbiano 1'intera liberta della parola e degli inse-

gnamenti e del modo di insegnamento? Quale, che la tutela dei templi

sia esercitata in favore del diritto e della legittima Autorita e non dei

dissidents, dei perturbatori (Cass. di Roma 10 febbraio 181)8)? Ne il

domandare, che questi nostri diritti siano riconosciuti, e certo un usur-

pare che i Cattolici facciano le prerogative ddlo Stato
;
anzi non e nem-

meno agitazione o resistenza agli arbitrii dell'autorita !

Esso e puramente o semplicemente domandare giustizia a Chi ha il

dovere di renderla !

In ogni modo, con questo nostro fermo e rispettoso Ricorso, noi non

avremo fatto, che compiere, un'altra volta, quanto ci imponeva 1'onore

e il dovere di Cattolici e di Italiani. Venezia, il 21 Ottobre 1901. Di V. E.,

pel Consiglio Direttivo deH'Opera dei Congressi, devotissimo Avv. GIO-

VANNI BATTISTA PAGANUZZI.

NOTE PI KIOORSO. Aaohe aeoondo il Diritto Pubblico Italiano (benohe non

eempre pienamente od eepresaamente conaono al Ganoaioo e al diritto Naturals) gli

Ediflzii Baori non apparteogono allo Stato o ai Oomuni eco. ; ma f*nno parte del

patrimonio degli latituti Eoolasiaatioi aingoli : e quindi virtualmente del patrimonio

della Chieaa Gattolica che, sola e prima, quelli Istitnti crea, legittima e mantiene

in vita e in quanto li mantenga in vita.

" Le latituzioni Politiehe del Begao (iasegna la Sentenza citata nel Biaorao a
"
pag. 633) alia Beligione Cattoliea, ai suoi ordinamenti ed organi, alia Giurisdizione

" della Pjtesta Eeelesiastica appreatano rioonoscimento e tutela. (Oaaaaz. di Boma,
19 Marzo 1890).

CHIBONI Foro Italiano 1880, p. 579 e 19. SCADUTO. Diritto ecclesiastico vi-

genie in Italia, Napoli, 1891, Vol. II, p. 127. CASELLI. Rivista D. Eccl., Vol. I,

p. 109. LAEMMEB. Instttutionen dee katholischgn Kirchenrtchles. Freiburg, 1892,

pag. 647.

Lo eteeao prinoipio e ammeaao nella Sentenza della Caaaazione di Boma 28 gen-

naio 1881 Eivista D. Eccl. Vol. I, p. 160 (1890j. Cjrte di Chanabery, ibid.,

p 107. Caasaz. di Torino, ibid., p. 100. Oorte di Appello di Breaoia 30 Gen-

naio 1888, p 16-100-109. Vedaai la completa e preoiaa dottrina (Oanonica Ci-

vile) an queato pnnto nelle dottiaaime Monografic del P. BBANDI, Roma, 1898. " Di

obi eono la Ohiese? u
ie Bandiere nelle Chieae Boma 1898. Caas. Boma

4 Laglio 1894 causa Bottaz/i. Oaaa. Bom* 6 febbraio 1897 causa Oonti,

oitate in queato Bioorao a pag. 756-757 oogli altri richiami di dottrina raopolti nelle

rispettive Memorie preaentate alia Oorte di Oaaeaztone. Venezia, 1894-1897.

E notevole anche an cio il riehiamo del BHANDI (nella prima Monografla) alia aen-

teoza memombile di Sant'Ambrogio in riapoata all' Imperatore Valentiniaao :

" Eccleeia Dei eat; Caeaari utiquo non debet addioi; quia ius Caeaaria eaae non

poteat Dei templum Templum Dei a aacerdote tradi non poaae .

" Mi ai do-

manda, o Principe di oonaegnare la basilica. Non aara mai. Queeto aarebbe per me
un delitto e per te aarebba una aventura. Non hai diritto di violare la caaa di

un private e oredi poterti togliare la caaa di Dio? Non t'ingaanare, o Impera-

tore, credendo di avere qualche diritto di aovraniia aopra le ocae che aono di Dio:

perciocche e aoritto:
"
qnae DeiDeo, quse Caeaaria Ca-jsari . All' Imperatore apet-

tano i palazzi, al Saoerdote le Chieae. A te e atato oommeaao il diritto delle pub-

bliohe mura, ma non deile cose aacre .

Nota 2.* La Chittsa & padrona in caaa sua.

HATBIE: Droit public et administratif. Paris, 1862, Volume III, pagina 21, 21

e pagina 24, 25 "la police du Temple appartient au Ministre dn Cults . HELLO:
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liruxellM, 1849, pagina 128. -
si le Culte qae 1'aiaoci

i xerco, Ml rtoonna, il Tit en verlu d'an droit coMtiiationnel et non de one an-

" toriaation idminiatratiTe. ..

" Let ithiniDiiB aoxqaellea il doone lien, ne ont pM dec association* proprement

ditec il eet convert par U Charte. Caw. SO Gennaio 18S7. Annali 1881, pag. 108.

CAM. Firense SO Lnglio 1881. Annali 1881, pig. 137-- CM*. Roma 5 A f rile 1881>

Ann<,!< lt<81, pig. 1S1 0en. Roma 5 Maggio 1882. Foro Haliano, oolonna 178.

Oltr^cbe da tali Antorita e oonfermaU la mtssima delle Deoiaioni copra oitate

4 Lnglio 1894 e 6 Febbraio 1897. Vedanei pare le egregie Memorie per la Oorte di

OaMiziooe dvgli Avrooati Meda o Oarbarini in oatua Bocch di oui la Bentensa

10 Fibbnio H9S, degli Arrocati Oalda e De Oiorgi in oatua Franchi di oni la

Sentenra 7 NoTembre 1900.
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Antonelli los. 8ac. Pro conceptu impotenti<t? ft xterilitatw relate ad

inm. Animadversionesin opus P. Ksi iut.\t 11 Disputationeu* etc.

2wedit. Kniiia.-. I'ust.-t, 1901, 8, 116 p. L. 1,50.

Bibliotheca hagioyraphica latino antiquaeet mediae aetatis, edidcrunt

i Hni.i.AM.iAM. SuppliMiH-ntuin. Bruxollis, via dicta des Trsulines*

14, I'.HJI, 8, |).
i::u:. i:$88, XXXVI. L'intiera collez. Fr. 50. Cfr. Civ.

(>///. XVIII, 4(11K)1), p. 329

Bliard Duhnis cardinal et premier Ministri- !;.".;
17-_'.'5). I'ariH, Le-

thirlli-u\. I'.Mil. due voll. 8, VI, 428; 488 p. Fr. 12.

Body I. ". 1'. I'jV (in If. I'. M. Ambroise Potion des Freres precheurs.

3*me,'.d. Paris, Dnuiiiol, 1902, 8, VIII-475 p.
- Fr. 4.

Buonpensiere H O. P. Commentaria in L P. Sumrnae Theologicae
,s. Thmn<- A./nhoifis n. /' .1. Q. /. ad Q. XXHI. (De Deo UnoJ. Romae,
Pustrt. 11H)2, 8, XVI, 976 p.

D'Aquino L. sac. TM continuita degli stati liquido e gasso.to. Mono-

grafla con 15 lllustr. nel testo. Napoli, Ginnnini, 1901, 8, 42 p.

Dufourcq A. fitude sur les gesta Martyrum remains (Bibl. des iZcoles

franc. </'. \fhenes et de Home. Fasc. 83). Paris, Fontcmoing, 1900, 8,
YIII-44H p. Cfr. Civ. Catt. XVIII, 7 (1901), p 332-337.

Ehrhard A. Der Katholizismus und dan ziranzigste Jahrhundert im
Lichte dt>r kirchlichi-n Kniirirklung der Neuzeit. Stuttgart u. Wien, Roth,

lti. XII 1HJ p. M 4.80; legato m. 620.

Fabani C. II Dogma e I' evoluzionismo (Feile e Scienza 4.5.) Roma,
I'ustei. 1901, due voll. 16, 88, 96 p.

- L. 1,60.

France (La) au dehors Les Missions catholitj'ies }-'r<tnc<iisf>s an XIX
siecle, publiees sous la direction du P. I. B. PIOI.KT S. I. avee la col-

laboration de toutes les Soeietes de Missions. Illustrations d'apres des

documents criginaux. III. Chine et Jai>on. Paris, Colin, 1901. 4, 506
;

%
.

Fr. 12. Cfr. Civ. Catt. XVIII, 4 (1901), p. 210.

Funk F. X Patres Ajtostolici. Text urn nven>uit adnot. criticis. exeget.
hist illu>travit versidiiem latinain prolegomena indices addididit F. X.

. l.ilitio -Belinda adaucta et emendata. Tubingae, Laupp, 1901, 8,
vol. I. CLII-6KS p., Vol. II, LXXIV-::r.2 p - M. 4.

uendo poHiblln dar oonto delle molt* opere. ebe ol vengono invlt*. eon quell*

oileoltndlne ebe ! vorrebbe dagll egregl Aatori e da nol, ne <Umo Intan to an knnuniio

tommario oh* non import* aloan gtadlzlo. rUerbandool dl tornarrl sopra a *oonda dell'op-

portuniU dello sputa OODOCMO nel perlodloo.
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CONTENT i-o: I. Doctnna duodecim ApoBtolornm; Epiotulae Barnabae, dementis

R>mani, Igoatii, Polioarpi, huin*qae murtyrium; Papiae, Qoadrati preabyt. apad Ire-

ngdim fragment*; epistula ad Dicgnetnm; Pastor Hermae. II. Clemautia Roman!
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Garcia M. F. O. M. SS. D. N. LEONIS PP. XIII Acta ad Tertium Fran-
ciscalem Ordinem spectantia. Ad Claras Aquas, typ. Coll. S. Bonav., 1901,

, VIII, 248 p. L, 2.

Genicot E. S. I. Caaus conscientiae propositi etc soluti. Opus postuimnn
accomodatum ad Theologiae moralis institutiones eiusdem Auctoris. Lo-

vanii, Polleunis, 1901, due voll. in 8, 421-608 p.

Lacordaire E. O. P. Gesu Cristo. Lettere aperte ad un giovane. In

appendice la lettera sulla S. Sede. Torino-Roma, Mariotti G., 1901, 16,
208 p. L. 2,50.

Libercier M. Alb. O. P. L'Education des filles par les Religieuses

enseignantes. Instructions, avis, conseils d'apres M.me DE MAINTENON.

Paris, Douniol,. 1902, 16, VIII, 268 p. Fr 3. Cfr. Civ. Catt. XVII, 10

(1900), p. 598.

Loreta G. La zoologia nella Bibbia secondo la Volgata. Torino, Sa-

lesiana, 1901, 8, 584 p. L. 4,50.

Marin doct. Mgr Midon 4vque d' Osaka. Avec un preface de Mgr
A. ACQUARD vicaire apostolique du Sahara et du Soudan et sous le

patronage de Mgr Turinaz eveque de Nancy. Paris Lethielleux, 1901,

8, XVI
;
360 p. Fr. 5.

Michel d. Peres Blancs. Theologiae moralis prindpia. II. Moralis spe-
cialis complectens omnia praecepta quibus homo suam agendi rationem

conformare debet. Paris, Lecoffre, 1902, 8U
,
594 p. Fr. 6. Cfr. Civ.

Catt. XVII, 12 (1900), p. 341.

Palleschi F. L'episodio di Sordello e I'apostrofe all'Italia. Lettura

Dantesca sul VI del Purgatorio con note ed appendice. Lanciano, Ca-

rabba, 1901, 8, 64 p L. 1,50.

Pastor L. Geschichte der Ptipste seit dem Ausgang des Mittelalters-

Mit Benutzung des papstlichen Geheim-Archives und vieler anderen Ar-

chiven. I. Band. Geschichte der Ptipste im Zeitalter der Renaissance bis

zur Wahl Pius' II. (Martin V. Eugen IV. Nikolaus V. Calixtus III.) Frei-

burg i. Br
, Herder, 1901, 8. LXIV, 872 p. M. 12.

Quaestiones in conferentiis ecclesiasticis archidioceseos Mechliniensis

agitatae anno XDCCCXCIX. Mechliniae, Dessain, 16, 82 p.

Rivifcre E. Vingt ans de vie sociale. Lyon, Paris, 1901, 8, 112 p.

Scavini P. Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de

Ligorio Ep. et Doct. in comp. redacta cura et studio J. A. DEL VECCHIO
Eccl.Cath. Novar. can. Editio V. accuratissirna emendata, et receutiori-

bus decisionibus accomodata. Mediolani, libr. Oliva, 1902, 2 voll. in 8,
776; 840 p.

- Cfr. Civ. Catt. XI, 2 (1880), p. 613.

Sigismondi E. II Vangelo nel secolo XX. Milano, Cogliati, 1901, 16,
XVI, 544 p. L. 3,50.

Zoppola G. tiocialismo contro socialismo. Milano, Cogliati, 1901, 16,
XII, 112 p.

- L. 3.
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